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1.	   PREMESSE	  GENERALI	  
	  
La	   Comunità	   Collinare	   del	   Friuli	   riunisce,	   in	   forma	   di	   Consorzio	   volontario,	   15	  
comuni	   collocati,	   fra	   le	   Prealpi	   e	   la	   pianura,	   al	   centro	   dell'anfiteatro	   morenico	  
friulano.	   	  E'	  un	  Ente	  con	   identità	  e	   tradizione	  consolidata	  nel	  panorama	  degli	  enti	  
territoriali	  friulani.	  La	  sua	  origine	  è	  direttamente	  collegata,	  e	  quasi	  consequenziale,	  
alle	  iniziative	  ed	  alle	  idee	  suscitate	  dalla	  nascita	  della	  Regione	  Autonoma1.	  

La	   data	   di	   fondazione	  della	   Comunità	   Collinare	   risale,	   infatti,	   al	   16	   aprile	   1967;	   si	  
tratta	   di	   una	   data	   pionieristica	   se	   la	   rapportiamo	   alla	   legge	   costitutiva	   delle	  
Comunità	  Montane	  che	  sono	  state	  avviate	  successivamente	  -‐	  Legge	  1102	  del	  1971	  -‐	  
divenendo	  istituzione	  confrontabile,	  quanto	  a	  modalità	  di	  approccio	  territoriale,	  alla	  
Comunità	  Collinare	   stessa.	   	   Il	   fatto	   che	   la	  Comunità	  Collinare	   sia	   sopravissuta	   alla	  
travagliata	   vicissitudine	   delle	   Comunità	   Montane	   costellata,	   loro	   malgrado,	   da	  
incertezze	   istituzionali	   dimostra	   la	   bontà	   ed	   il	   radicamento	   dell'idea	   degli	  
amministratori	   che	   la	   compongono	   e	   certifica	   l'utilità	   del	   suo	   ruolo	   di	   Ente	  
legittimato	  a	  esprimere	  politiche	  e	  proporre	   scenari	   che	  aiutino	  a	   superare	  quelle	  
visioni	  del	  governo	  comunale	  troppo	  racchiuse	  nei	  confini	  amministrativi.	  

La	   Comunità	   Collinare	   nasce	   appunto	   come	   momento	   di	   coordinamento	   e	  
cooperazione	  fra	  i	  Comuni	  che	  la	  compongono;	  è	  un	  Ente	  di	  "secondo	  grado"	  poiché	  
non	  è	  legittimato	  dall'elezione	  diretta	  dei	  suoi	  amministratori,	  ma	  opera	  su	  delega	  
dei	   Comuni	   i	   cui	   Sindaci	   ne	   costituiscono	   l'Assemblea;	   opera	  per	   fornire	   servizi	   di	  
natura	   sovra-‐comunale	   e	   mantenere	   attiva	   una	   sede	   di	   confronto,	   dibattito	   e	  
comunicazione	  tra	  i	  vari	  Comuni.	  	  

La	  Comunità	  non	  ha	  dunque	  alcun	  ruolo	  ufficiale	  nè	  alcun	  potere	  nella	  gestione	  del	  
territorio	  -‐	  ambito	  di	  competenza	  concorrente	  di	  Comune	  e	  Regione	  -‐	  ma,	  appunto,	  
in	   quanto	   momento	   di	   coordinamento	   volontario	   di	   alcune	   azioni	   comunali	   e	   in	  
quanto	  assemblea	  dei	  Sindaci	  -‐	  può	  costituire	  il	   luogo	  della	  discussione	  collettiva	  e	  
dell'assunzione	  -‐	  anche	  sperimentale	  -‐	  di	  alcune	  strategie	  comuni,	  nell'attesa	  che	  i	  
nuovi,	   e	   più	   volte	   ventilati,	   orientamenti	   urbanistici	   regionali	   (la	   Regione	   FVG	   ha	  
potestà	   primaria	   in	   materia)	   definiscano	   i	   livelli	   di	   pianificazione	   dell'area	   vasta	  
cogenti	  per	  alcune	  scelte.	  	  

In	   un	   momento	   in	   cui	   la	   pianificazione	   regionale	   cerca	   di	   assumere	   una	   nuova	  
dimensione	  avendo	  dichiarato	  conclusi	  od	  obsoleti	  i	  contenuti	  del	  Piano	  urbanistico	  
regionale	  del	  1976	  ma	  non	  avendo	  ancora	  reso	  cogenti	  nuovi	  obiettivi	  strategici	  da	  
indicare	  al	   territorio,	   il	   progetto	   SUSPLAN	  portato	  avanti	   dalla	  Comunità	  Collinare	  
rientra	   nello	   spirito	   fondante	   del	   Consorzio	   Collinare	   proponendosi	   di	   offrire	   ai	  
Comuni	   una	   visione	   contestualizzata	   del	   mosaico	   delle	   politiche	   e	   delle	   strategie	  
singolarmente	  adottate	  per	  cercare	  di	  capire	  le	  direttrici	  comuni	  da	  assumere	  per	  il	  
futuro.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  Regione	  Autonoma	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  venne	  costituta	  nel	  1963	  quando	  lo	  Stato	  italiano	  decise	  di	  unire	  la	  
parte	  del	  Territorio	  Libero	  di	  Trieste	  assegnato	  all'Italia,	  al	  Friuli,	  formato	  all'epoca	  dalle	  sole	  province	  di	  Udine	  e	  
Gorizia	  (la	  Provincia	  di	  Pordenone	  sarà	  istituita	  solo	  nel	  1968	  per	  distacco	  dalla	  Provincia	  di	  Udine).	  
La	  Comunità	  Collinare	  ha	  dunque	  più	  storia	  della	  Provincia	  di	  Pordenone!	  	  
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2.	  UN	  PIANO	  “STRATEGICO”	  

	  

STRATEGIA	  

Cosa	  è	  una	  strategia?	  	  
Bisogna	   cercare	   di	   distinguere	   fra	   strategie,	   obiettivi,	   azioni.	   La	   strategia	   è	   l’agire	  
per	  raggiungere	  un	  fine,	  quindi	   la	  strategia	  è	  l’insieme	  degli	  obiettivi	  e	  delle	  azioni	  
per	  raggiungerli1.	  

Cosa	  vuol	  dire	  essere	  strategici?	  	  
Avere	  una	  idea	  del	  territorio	  abitato	  che	  si	  vuole	  (e	  che	  si	  può)	  ottenere	  e	  proporre	  
una	  trasformazione	  guidata	  per	  raggiungere	  quell’idea.	  

Lo	  Statuto	  del	  territorio	  parla	  di	  obiettivi	  generali,	  obiettivi	  specifici,	  azioni	  possibili	  
per	  i	  4	  sistemi	  che	  individua	  per	  la	  Comunità	  Collinare	  del	  Friuli.	  Il	  Piano	  strategico	  
aggiunge,	  con	  una	  operazione	  di	  sintesi,	  a	  questi	  obiettivi	  ed	  azioni	  un'immagine	  di	  
trasformazione	  complessiva	  e	  di	  lungo	  periodo	  del	  territorio	  (una	  visione	  strategica)	  
con	  valenza	  comunicativa2;	  individua	  delle	  priorità	  negli	  indirizzi	  di	  trasformazione	  e	  
sviluppo	  del	  territorio.	  

Il	   Piano	   intende	   la	   manutenzione	   del	   territorio	   come	   una	   strategia,	   ridurre	   o	  
minimizzare	  il	  consumo	  di	  suolo	  come	  un	  obiettivo,	  definire	  un	  limite	  all’espansione	  
dell’edificato	  come	  una	  azione.	  

	  

RAPPRESENTAZIONE	  

Il	   Piano	   strategico	   lavora	   a	   più	   scale,	   come	   hanno	   scelto	   di	   fare	   le	   esperienze	  
migliori	  in	  Italia:	  la	  macro	  scala	  (tutto	  il	  comprensorio	  della	  Comunità	  Collinare)	  e	  la	  
micro	  scala	  (qualche	  zoom	  su	  parti	  del	  territorio,	  scelte	  per	  condurre	  la	  riflessione	  
poichè	   comprendono	   molti	   temi	   in	   questione)	   per	   ipotizzare	   come	   la	   strategia	  
generale	   possa	   essere	   attuata	   o	   almeno	   in	   quali	   casi	   il	   raggiungimento	   di	   questa	  
manutenzione	  è	  “a	  rischio”.	  

Il	  Piano	  contestualizza	  l’ambito	  dei	  comuni	  collinari	  nell’area	  nel	  sistema	  geografico	  
e	   infrastrutturale,	   che	   mette	   in	   evidenza	   come	   la	   Comunità	   Collinare	   sia	  
contemporaneamente	  centrale,	  ma	  esterna	  ai	  grandi	  poli	  e	  alle	  grandi	  infrastrutture	  
viarie	  e	  commerciali,	  riuscendo	  così	  a	  sfruttare	  questi	  poli	  senza	  “subirli”	  (tavole).	  

Il	  Piano	  tratta	  alcune	  questioni	  con	  maggior	  dettaglio	  e	  con	  valore	  di	  esempio	  per	  
future	  riflessioni	  ed	  operazioni	  a	  livello	  comunale	  (linee	  guida	  figurate	  e	  scenari).	  

Il	   territorio	   della	   Comunità	   Collinare	   è	   omogeneo	   culturalmente,	   anche	   se	   la	  
struttura	   fisica	   del	   territorio	   dei	   singoli	   comuni	   risulta	   significativamente	  
diversificata.	   Nella	   definizione	   delle	   linee	   guida	   del	   Piano	   strategico	   pur	   tenendo	  
conto	  delle	  specificità	   locali,	   si	  va	  a	  ricercare	  quegli	  aspetti	  che	  potrebbero	  essere	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dizionario	  Garzanti	  online:	  3	  (fig.)	  l'apprestamento	  e	  il	  coordinamento	  dei	  vari	  mezzi	  necessari	  per	  raggiungere	  
un	  obiettivo	  importante	  e	  di	  lungo	  periodo.	  
Vocabolario	  Treccani	  online:	  2.	  estens.	  e	  fig.	  a.	  La	  tecnica	  di	  individuare	  gli	  obiettivi	  generali	  di	  qualsiasi	  settore	  
di	  attività	  pubbliche	  e	  private,	  nonché	  i	  modi	  e	  i	  mezzi	  più	  opportuni	  per	  raggiungerli.	  […]	  Nell’uso	  corrente,	  
modo	  di	  agire,	  di	  procedere	  e	  sim.,	  accortamente	  diretto	  al	  raggiungimento	  di	  un	  fine.	  
2	  Si	  veda	  Alberto	  Magnaghi,	  Il	  progetto	  locale,	  Bollati	  Boringhieri,	  2010	  p.	  165	  
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assunti	  in	  quanto	  comuni	  e	  condivisibili.	  

Il	  Piano	  non	  necessita	  di	  rappresentazione	  cartografica,	  perchè	  non	  deve	  localizzare	  
specifici	   interventi,	   o	   limiti,	   nei	   singoli	   territori	   comunali,	   ma	   azioni	   comuni	   e	  
comportamenti	  omogenei	  che	   i	  Piani	   regolatori	  possono	  assumere	  tutti	  assieme	  o	  
quantomeno	  in	  forma	  coordinata.	  

	  

ORIZZONTE	  TEMPORALE	  	  

L’operazione	   di	   pianificazione	   territoriale	   è	   rivolta	   al	   futuro	   (distante	   quanto	  
progettisti	   ed	   amministratori	   credono	   possibile	   /	   vogliono)	   per	   definire	   azioni	   nel	  
presente;	   quando	   nel	   futuro	   le	   condizioni	   saranno	   cambiate,	   dovranno	   cambiare	  
anche	  le	  azioni	  di	  pianificazione,	  ma	  oggi	  non	  si	  può	  sapere	  con	  che	  ritmo	  il	  mondo	  
cambierà,	  per	  cui	  le	  azioni	  che	  il	  Piano	  strategico	  può	  proporre	  sono	  per	  il	  presente	  
(un	  presente	  inteso	  come	  contemporaneità).	  

	  

VALENZA	  

Questo	  atteggiamento	  viene	  assunto	  tenendo	  conto	  che	  il	  Piano	  strategico	  non	  è	  un	  
Piano	   conformativo di diritti edificatori,	   cioè	   non	   è	   prescrittivo,	   non ha effetto 
giuridico sui suoli, ma ha una valenza programmatica relativa alle scelte 
generali, infrastrutturali, ambientali e insediative, perchè può	   soltanto	   indicare	  
come	   dovrebbe/potrebbe	   essere	   il	   territorio	   in	   futuro	   (più	   o	   meno	   distante)	   se	  
alcune	  azioni	  e	  politiche	  fossero	  attuate	  nel	  presente.	  	  

Per	  questo,	  per	  avere	  qualche	  efficacia,	  il	  Piano	  strategico	  deve	  essere	  un	  Piano	  di	  
regole-‐approcci	   alla	   pianificazione	   territoriale	   condivisi	   e	   pertanto	   da	   attuare	   nei	  
diversi	  Piani	  regolatori.	  	  

Questa	  è	  una	  modalità	  operativa	  pragmatica	   legata	  alla	   contingenza,	   cioè	  al	   fatto	  
che	   la	   Comunità	   Collinare	   non	   ha,	   per	   ora,	   il	   compito	   di	   pianificare	   l’area	   vasta;	  
forse	   in	   futuro	   la	   Comunità	   assumerà	   questo	   ruolo	   come	   conseguenza	   delle	  
operazioni	   che	   il	   governo	   regionale	   sta	   portando	   avanti	   per	   riformare	   la	  
pianificazione	  territoriale1.	  	  

Si	  può	  dire	  che	  il	  presente	  Piano	  strategico	  contribuisce	  ad	  una	  operazione	  culturale	  
e	  mette	  dei	   semi	  di	  quello	  che	  verosimilmente	  dovrà/potrà	  diventare	   il	   sistema	  di	  
pianificazione.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Il	  nuovo	  PGT,	  che	  dovrebbe	  essere	  concluso	  e	  adottato	  entro	  il	  2012	  e	  che	  il	  2	  agosto	  2012	  la	  Giunta	  regionale	  
con	  Deliberazione	  n.1406	  ha	  adottato	  in	  via	  preliminare,	  prevede	  la	  necessità	  di	  operare	  all’interno	  di	  sistemi	  
territoriali	  (aggregazione	  fra	  comuni)	  per	  la	  pianificazione	  di	  area	  vasta;	  ad	  oggi	  non	  è	  ancora	  stata	  definita	  la	  
cogenza	  di	  questo	  (dalla	  presentazione	  pubblica	  del	  PGT	  adottato	  in	  via	  preliminare	  del	  11	  settembre	  2012). 
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2	   I	  PRGC	  VIGENTI	  NEI	  SINGOLI	  COMUNI	  

	  

I	  piani	  struttura	  

Il	  Piano	  ho	  cercato	  di	  indagare	  le	  indicazioni	  strategiche	  per	  lo	  sviluppo	  del	  territorio	  
contenute	  nei	  PRGC	  vigenti	  nei	  Comuni	  della	  Comunità	  Collinare	  del	  Friuli.	  

Il	  TITOLO	  IV,	  Pianificazione	  territoriale	  comunale	  della	  LR	  19	  novembre	  1991,	  n.52	  
(Norme	   regionali	   in	  materia	   di	   pianificazione	   territoriale	   ed	   urbanistica)	   abrogata	  
dalla	   LR	   23	   febbraio	   2007,	   n.5,	   (Riforma	   dell'urbanistica	   e	   disciplina	   dell'attività	  
edilizia	  e	  del	  paesaggio)	  ma	  costituente	   tuttora	   il	   riferimento	  per	   la	  pianificazione	  
comunale	  ai	  sensi	  della	  LR	  21	  ottobre	  2008,	  n.12	  (Integrazioni	  e	  modifiche	  alla	  legge	  
regionale	  5/2007),	   all’art.	   30	   (Contenuti	   ed	  elementi),	   nel	   comma	  5,	   chiede	   che	   il	  
Piano	  contenga	  la	  “rappresentazione	  schematica	  della	  strategia	  del	  Piano	  che	  risulti	  
dalla	   sintesi	   degli	   elementi	   strutturali	   del	   territorio	   relazionati	   alle	   previsioni	   del	  
Piano”,	  altrimenti	  chiamato	  Piano	  Struttura.	  	  

Questo	   strumento	   grafico,	   il	   cui	   contenuto	   specifico	   non	   è	   mai	   stato	   oggetto	   di	  
specifici	  approfondimenti	  indirizzati	  a	  prescrivere,	  specificare	  e/o	  rendere	  univoche	  
le	   indicazioni	   di	   tale	   schema,	   generalmente	   rappresenta	   in	   sintesi	   le	   prescrizioni	  
dell’azzonamento	  del	   PRGC	  e	   serve	  principalmente	  per	   ragionare	   sul	  meccanismo	  
della	  flessibilità	  dei	  perimetri	  delle	  zone	  territoriali	  omogenee.	  

Le	   indicazioni	   strategiche	   che	   si	   ricavano	   dalla	   lettura	   di	   tali	   elaborati	   per	   la	  
Comunità	  Collinare	  sono	  sostanzialmente:	  	  
-‐ salvaguardia	  e	  valorizzazione	  del	  patrimonio	  storico-‐architettonico,	  
-‐ conservazione	  del	  paesaggio	  collinare	  tradizionale,	  	  
-‐ tutela	  dell’ambiente	  naturale	  
-‐ organizzazione	   degli	   ambiti	   di	   espansione	   in	  modo	   da	   garantire	   l’integrazione	  

funzionale	  con	  il	  contesto	  edificato	  e	  con	  le	  valenze	  paesaggistiche	  dei	  luoghi,	  
-‐ completamento	   dell’edificazione	   a	   destinazione	   d’uso	   residenziale	   negli	   spazi	  

vuoti	   interclusi	   e	   salvaguardando	   la	   presenza	   di	   aree	   verdi	   all’interno	  
dell’edificato,	  

-‐ consolidamento	   dell’agricoltura	   tradizionale	   e	   l’integrazione	   ambientale	   e	  
paesaggistica,	  ma	  anche	  assicurare	  l’insediamento	  di	  nuove	  strutture	  produttive	  
agricole	  intensive	  

-‐ consolidamento	  del	  sistema	  produttivo	  fornendo	  zone	  destinate	  a	  soddisfare	  le	  
richieste	   di	   insediamento	   di	   nuove	   attività	   produttive	   e	   ricercando	   la	   sua	  
integrazione	   funzionale	   con	   il	   contesto,	   con	   l’ambiente/paesaggio,	   con	   tutela	  
della	  scorrevolezza	  della	  viabilità,	  

-‐ consolidamento	   delle	   attività	   commerciali	   esistenti	   cercando	   la	   compatibilità	  
con	  i	  sistemi	  insediativo	  e	  relazionale	  territoriale,	  

-‐ consolidamento	  e	  potenziamento	  delle	  attrezzature	  di	  interesse	  pubblico,	  
-‐ aumentare	   la	   funzionalità	   e	   la	   sicurezza	   della	   viabilità	   anche	   con	   il	  

completamento	  del	  sistema	  stradale.	  
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Le	  	  zone	  residenziali	  

Rispetto	   all’analisi	   prevalentemente	   quantitativa	   dei	   PRGC	   elaborata	   per	   la	   Carta	  
del	   Fabbisogno	   [alla	   quale	   si	   rimanda	   per	   la	   valutazione	   delle	   previsioni	  
urbanistiche],	  per	  il	  Piano	  strategico	  si	  è	  operata	  una	  analisi	  qualitativa	  delle	  zone	  a	  
destinazione	   d’uso	   residenziale:	   cosa	   dicono	   i	   Piani	   regolatori	   dal	   punto	   di	   vista	  
della	  loro	  forma	  e	  distribuzione?	  

Le	   zone	   A	   e	   B	   storiche	   sono,	   quasi	   sempre,	   riprese	   sopra	   gli	   ambiti	   più	   antichi	  
dell’insediamento	   e	   pertanto	   costituiscono	   un	   lascito	   del	   passato,	   da	   registrare	  
come	  ed	  in	  quanto	  esistente.	  

È	  difficile	  esprimere	  un	  giudizio,	  invece,	  cioè	  capire	  la	  razionalità	  con	  la	  quale	  sono	  
state	  disegnate	  le	  zone	  B,	  perché	  le	  zone	  B	  sono	  certamente	  le	  più	  estese	  dei	  PRGC	  
fra	  le	  aree	  costruite	  e	  interessano	  condizioni	  diverse	  e	  talvolta	  complesse.	  

La	  lettura	  della	  zonizzazione	  dei	  PRGC	  vigenti	  permette	  di	  individuare	  alcuni	  casi	  di	  
zone	  B	  che	  potrebbero	  essere	  oggetto	  di	  discussione	  e	  revisione:	  

1. Alcune	   zone	   B	   sono	   molto	   estese,	   cioè	   partendo	   dall’edificato	   esistente	   si	  
ampliano	  ed	  allungano	  a	  comprendere	  aree	  poco	  edificate,	  “stirando”	  così	  l’area	  
urbanizzata.	   In	  questo	  modo	  le	  aree	  residenziali	  sono	  più	  simili	  alla	  definizione	  
delle	  zone	  C,	  mentre	  forse	  potrebbero	  non	  essere	  classificate	  zone	  residenziali,	  
ma	   edificato	   sparso:	   la	   densificazione	   ha	   senso	   per	   concentrare	   insediamenti	  
consolidati,	  non	  per	  espandere	  la	  possibilità	  di	  costruire	  case	  (il	  caso	  di	  Moruzzo	  
è	  evidente)	  riconoscendo	  dignità	  di	  borgo	  all’edificato	  sparso.	  

2. Alcune	  zone	  B	  vogliono	  perseguire	  il	  completamento	  di	  lottizzazioni	  collocate	  ai	  
margini	  dell’esistente,	  ma	  altre	  volte	  hanno	  chiaramente	   l’intento	  di	  stabilire	   -‐
consolidare	   un	   nuovo	   piccolo	   insediamento	   in	   qualche	   area,	   talvolta	   in	  
discontinuità	  con	  l’esistente.	  

3. Alcune	  zone	  B	  sono	  il	  tentativo	  di	  completare	  l’edificato	  “lungo	  strada”,	  come	  se	  
la	   principale	   razionalità	   da	   applicare	   per	   la	   localizzazione	   e	   configurazione	  
dell’edificato	   fosse	   quella	   già	   definita	   dalla	   rete	   stradale	   esistente,	   che	  
indubbiamente	  è	  uno	  dei	  segni	  più	  antichi	  del	  territorio.	  Queste	  previsioni	  molto	  
spesso	   prevedono	   e	   conseguentemente	   disegnano	   solo	   una	   fascia	   della	  
profondità	  di	  un	   lotto	   -‐	   la	   “prima	   fascia”	  –	   trascurando	  come	  potrebbe	  essere	  
pianificato	   il	   territorio	  della	  seconda	  fascia;	   inoltre	  queste	  zone	  B	  costruiscono	  
un	  fronte	  di	  scarsa	  profondità,	  ma	  senza	  soluzione	  di	  continuità,	  che	  trasforma	  il	  
paesaggio	  e	  riduce	  la	  funzionalità	  stradale.	  
L’origine	  di	  queste	   fasce	  sta	  nell’edificazione	  sparsa	  di	  alcune	  case,	  prima	  una,	  
poi	  un’altra,	  secondo	  iniziative	  individuali	  e	  senza	  pianificazione	  complessiva	  nel	  
posto	  più	  accessibile,	   la	  strada	  esistente.	  Per	  mettere	  ordine	  a	  questi	  episodi	  e	  
riconoscere	  la	  stessa	  opportunità	  di	  edificazione	  ai	  lotti	  limitrofi	  si	  è	  riconosciuta	  
una	  zona	  B	  estesa.	  Un	  altro	  caso	  è	  la	  classificazione	  in	  zona	  B	  anche	  del	  fronte	  
opposto	   al	   lato	   della	   strada	   già	   edificato,	   come	   se	   non	   fosse	   possibile	  
ammetterne	  uno	  solo.	  

4. Altre	  zone	  B	  sono	  singoli	  lotti	  disegnati	  in	  discontinuità	  con	  le	  altre	  zone	  A,	  B	  o	  
C.	  Questo	  è	  certamente	  il	  caso	  più	  deteriore,	  difficile	  da	  giustificare	  e	  motivo	  di	  
futuri	   “allungamenti”	   delle	   zone	   B	   per	   includerle,	   sorta	   di	   “avamposti”	   per	  
fenomeni	  simili	  a	  quelli	  descritti	  nel	  punto	  precedente.	  Difficile	  infatti	  decidere	  
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quando	  fermarsi	  con	  l’estensione	  dell’edificabilità.	  
	  

Più	  facile	  è	  esprimere	  un	  giudizio	  sulla	   localizzazione	  delle	  zone	  C,	  che	  sono	  molto	  
meno	  numerose	  ed	  estese	  delle	  zone	  B	  e	  presentano	  una	  casistica	  meno	  complessa.	  	  

Fatta	   eccezione	   per	   alcuni	   casi	   ormai	   cicatrizzati	   (VillaVerde	   a	   Fagagna,	   alcuni	  
interventi	  a	  Moruzzo,	  Picaron	  a	  San	  Daniele)	  non	  ci	  sono	  zone	  C	  esterne,	  in	  evidente	  
discontinuità	  con	  le	  aree	  dei	  centri	  urbani.	  La	  relativamente-‐piccola	  dimensione	  e	  la	  
grande	   polverizzazione	   degli	   insediamenti,	   l'imprenditorialità	   diffusa	   e	   di	   piccola	  
scala	  ben	  collegata	  alle	  amministrazioni	   locali,	  non	  hanno	  consentito	  che	  a	  monte	  
dell'edilizia	   residenziale	   intervenissero	   capitali	   e/o	   imprenditori	   interessati	   a	  
investimenti	  di	  scala	  sproporzionata	  rispetto	  al	  tessuto	  storico.	  

	  

Le	  aree	  produttive	  	  

Tutti	  i	  Comuni	  -‐	  ad	  eccezione	  di	  Treppo	  Grande	  e	  Moruzzo	  	  -‐	  individuano	  nei	  propri	  
PRGC	  aree	  specializzate	  industriali	  artigianali	  (D2)	  di	  nuovo	  impianto	  talvolta	  più	  di	  
un'area.	   Si	   tratta,	   in	   quasi	   tutti	   i	   casi,	   di	   aree	   ordinatamente	   strutturate	   e	  
adeguatamente	  collegate	  alla	  viabilità.	  

Vi	   è,	   inoltre	   una	   notevole	   dispersione	   di	   insediamenti	   produttivi	   e/o	   di	   aree	  	  
commerciali	   sparse	   (dedicate	   singole	   iniziative).	   Zone	  D3	   e/o	  H3.	   Tali	   collocazioni	  
sono	   conseguenti	   a	   storie	   evolutive	   aziendali	   e,	   in	   generale,	   non	   presentano	  
situazioni	  conflittuali	  con	  il	  contesto.	  

	  

Le	  prescrizioni	  e	  i	  contenuti	  nelle	  norme	  di	  attuazione	  

Per	   capire	   la	   situazione	   attuale,	   cioè	   per	   capire	   a	   che	   punto	   è	   il	   territorio	   nella	  
promozione	   della	   pianificazione	   sostenibile,	   bisogna	   indagare,	   analizzare	  
criticamente,	   gli	   strumenti	   urbanistici	   già	   approntati,	   quello	   che	   dicono	   i	   Piani	  
regolatori	  comunali	  in	  merito	  alla	  concezione	  della	  sostenibilità.	  	  

Dalla	   lettura	   delle	   norme	   tecniche	   non	   traspare	   che	   gli	   strumenti	   urbanistici	  
generali	  abbiano	  assunto	  esplicitamente	  l'obiettivo	  della	  sostenibilità,	  del	  risparmio	  
energetico,	   della	   costituzione	   di	   corridoi	   ecologici…	   Si	   tratta	   di	   concetti	   che	  
attengono	   alle	   teorie	   più	   recenti	   della	   pianificazione	   e	   gli	   strumenti	   urbanistici	  	  
vigenti	  appaiono	  ancora	  permeati	  da	  un	  assillo	  pragmatico	  e	  di	  breve	  termine,	  tutto	  
inteso	  a	  rispondere	  a	  bisogni	  evidenti,	  inconsciamente	  arretrati,	  anziché	  proiettarsi	  
verso	   strategie	   di	   medio-‐lungo	   termine.	   Si	   può	   concludere	   che	   non	   sono	   gli	  
strumenti	  urbanistici	   i	  mezzi	  con	   i	  quali	   i	  Comuni	  hanno	  concepito	  politiche	  per	   la	  
sostenibilità.	  	  

Qui	  di	  seguito	  si	  riportano	  i	  risultati	  di	  una	  disamina	  eseguita	  Piano	  per	  Piano	  delle	  
norme	   di	   attuazione	   (scelte	   perché	   ritenute	   lo	   strumento	   più	   operativo	   dei	  
documenti	   che	   formano	   un	   PRGC),	   secondo	   una	   ricerca	   per	   parole	   chiave	   ormai	  
entrate	   nel	   patrimonio	   comune	   della	   disciplina	   urbanistica:	   sostenibilità	   [come	  
concetto	   generico	   capace	   di	   improntare	   le	   regole	   del	   Piano],	   risparmio	   [per	  
risparmio	  energetico	  e	  per	   risparmio	  di	   suolo],	  corridoio	   [per	  corridoio	  ecologico],	  
fotovoltaico.	  
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Diversi	   Piani	   dei	   Comuni	   collinari	   sono	   stati	   redatti	   dai	  medesimi	   professionisti	   e	  
così,	  in	  questi	  casi,	  il	  contenuto	  in	  merito	  a	  quanto	  ricercato	  si	  ripete	  quasi	  uguale.	  

Buja	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio	  –	  il	  Piano	  prescrive	  alcune	  regole	  per	  regolare-‐sfruttare	  l’irraggiamento	  solare	  
- Nell’art:	  45	  risparmio	  energetico	  
il	  dimensionamento	  ed	  il	  posizionamento	  delle	  chiusure	  opache	  verticali	  ed	  orizzontali	  è	  effettuato	  in	  
base	  all’esigenza	  di	  ridurre	  l’irraggiamento	  solare	  estivo,	  assicurare	  la	  dovuta	  illuminazione	  naturale	  
e	  consentire	  lo	  sfruttamento	  dell’irraggiamento	  solare	  invernale;	  	  
le	   chiusure	   trasparenti	   verticali	   ed	   orizzontali	   non	   esposte	   a	   nord	   sono	   dotate	   di	   schermi,	   fissi	   o	  
mobili,	  in	  grado	  di	  intercettare	  almeno	  il	  70%	  dell’irradiazione	  solare	  massima	  incidente	  
- parole	  fotovoltaico,	  corridoi:	  assente	  
	  
Treppo	  Grande	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio:	  assente	  
- Parola	  fotovoltaico:	  assente	  
- Parola	  corridoi:	  assente	  
	  
Majano	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio:	  è	  citata	  fra	  gli	  interventi	  classificabili	  di	  manutenzione	  straordinaria	  
- Parola	  fotovoltaico:	  assente	  
- Parola	  corridoi:	  assente	  
	  
Colloredo	  di	  Montalbano	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio:	  assente	  (citata	  solo	  fra	  gli	  interventi	  di	  manutenzione	  straordinaria)	  
- parole	   fotovoltaico	   –	   il	   Piano	   prescrive	   alcune	   regole	   per	   limitare	   l’impatto	   ambientale	   degli	  

impianti	  fotovoltaici	  in	  campi	  agricoli	  
Nell’art.	  23	  -‐	  Zona	  omogenea	  E4.2	  (ambiti	  di	  preminente	  interesse	  agricolo-‐paesaggistico)	  
In	  presenza	  di	  inserimento	  di	  impianti	  fotovoltaici	  deve	  essere	  dimostrata	  la	  localizzazione	  di	  minor	  
impatto	   ambientale	   all’interno	   del	   perimetro	   di	   insediamento	   agricolo	   e	   deve	   essere	   prevista	   una	  
schermatura	   visiva	   con	   alberi	   ed	   arbusti	   di	   essenze	   autoctone	  di	   altezza	   pari	   all’impianto,	   lungo	   il	  
perimetro	  dello	  stesso	  per	  una	  profondità	  di	  3	  metri.	  
- Parola	  corridoi:	  assente	  
	  
Coseano	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio;	  è	  citata	  fra	  gli	  interventi	  classificabili	  di	  manutenzione	  straordinaria	  e	  nell’art.	  

35	   deroghe,	   che	   permette	   interventi	   in	   deroga	   agli	   indici	   urbanistico	   -‐	   edilizi	   per	   il	   risparmio	  
energetico	   che	   necessitano	   anche	   di	   limitate	   modifiche	   volumetriche,	   commisurate	   alle	  
tecnologie	  costruttive	  impiegate	  

- Parola	   fotovoltaico	   –	   il	   Piano	   regola	   dove	   e	   come	   (potenza,	   distanza,	   recinzione,	  mitigazione	  
paesaggistica)	  possono	  essere	   i	  pannelli	   fotovoltaici:	   sui	   tetti	   e	  nelle	   zone	  agricole:	   Zona	  E5.1,	  
E6.1,	  E5.2,	  E6.3	  e	  E6.4	  (art.	  32	  -‐	  pannelli	  solari	  termici	  ed	  impianti	  di	  produzione	  energia	  elettrica	  
da	  cellule	  fotovoltaiche)	  

- Parola	  corridoi:	  assente	   	  
	  

Dignano	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	   risparmio;	   è	   citata	   nel	   gruppo	   degli	   interventi	   di	   attività	   edilizia	   libera	   e	   nell’art.	   29	  

deroghe,	  che	  ammette	  deroghe:	  
Ai	  sensi	  dell’Art.39	  della	  L.R.	  5/2007	  e	  s.m.i.,	  per	  interventi	  di	  risparmio	  energetico	  su	  edifici	  esistenti	  
e	  di	  nuova	  costruzione,	  secondo	  i	  limiti	  ivi	  riportati	  in	  deroga	  al	  vigente	  regolamento	  edilizio.	  
Per	  interventi	  di	  risparmio	  energetico	  che	  necessitano	  di	  limitate	  modifiche	  volumetriche,	  in	  deroga	  
agli	   indici	   urbanistico	   edilizi	   degli	   strumenti	   urbanistici	   ed	   ai	   regolamenti	   edilizi	   fermo	   restando	   il	  
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rispetto	  delle	  distanze	  minime	  previste	  dal	  C.C.	  
- parola	   fotovoltaico	   –	   il	   Piano	   in	   zona	   E6	   regola	   come	   (altezza	  massima,	   distanza,	   recinzione,	  

mitigazione	   paesaggistica)	   possono	   essere	   i	   pannelli	   fotovoltaici	   (art.	   ART.	   14.3	   -‐	   ZONA	   E6,	   6.
	  NORME	  PARTICOLARI,	  6.4)	  

- Parola	  corridoi:	  assente	  
	  

Fagagna	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio:	  assente	  
- Parola	  fotovoltaico:	  assente	  
- Parola	  corridoi:	  assente	  
- 	  

Flaibano	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio:	  assente	  	  
- Parola	   fotovoltaico	   –	   il	   Piano	   in	   zona	   E5	   regola	   come	   (altezza	  massima,	   distanza,	   recinzione,	  

mitigazione	  paesaggistica)	  possono	  essere	  i	  pannelli	  fotovoltaici,	  nelle	  aree	  contraddistinte	  con	  il	  
simbolo	  grafico	  (*)	  e	  (**)	  (Art.	  20	  –	  Zona	  agricola	  E5,	  20.3	  Norme	  particolari,	  20.3.1	  e	  20.3.2	  che	  
regolano)	  

- Parola	  corridoi:	  assente	  
	  

Moruzzo	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio:	  è	  citata	  nel	  gruppo	  degli	  interventi	  di	  manutenzione	  straordinaria	  e	  nell’art.	  34	  

-‐deroghe	  ex	  Art.41	  L.R.52/91	  che	  ammette	  deroghe	  ai	  parametri	  ed	  indici	  nel	  caso	  di	  interventi	  
di	  risparmio	  energetico	  su	  edifici	  esistenti	  e	  di	  nuova	  costruzione.	  

- Parola	  fotovoltaico:	  assente	  
- Parola	  corridoi:	  assente	  
	  

	  
Forgaria	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio:	  è	  citata	  fra	  gli	  interventi	  classificabili	  di	  manutenzione	  straordinaria	  
- Parola	  fotovoltaico:	  assente	  
- Parola	  corridoi:	  assente	  
	  

Osoppo	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio:	  è	  citata	  fra	  gli	  interventi	  classificabili	  di	  manutenzione	  straordinaria	  e	  nell’art.	  

31	  deroghe,	  che	  ammette	  deroghe	  ex	  Art.41	  L.R.52/91	  
Analogamente	  possono	  essere	  realizzati	  in	  deroga	  agli	  indici	  urbanistico-‐edilizi	  previsti	  dai	  PRGC	  dai	  
regolamenti	  edilizi	  gli	  interventi	  finalizzati	  al	  perseguimento	  di	  obiettivi	  di	  risparmio	  energetico	  e	  che	  
necessitano	   anche	   di	   limitate	   modifiche	   volumetriche,	   commisurate	   alle	   tecnologie	   costruttive	  
impiegate.	  
- Parola:	  fotovoltaico	  assente	  
- Parola	  corridoio:	  assente	  
	  

Ragogna	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio:	  assente	  
- Parola	  fotovoltaico:	  assente	  
- Parola	  corridoi:	  assente	  
	  

Rive	  d'Arcano	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio:	  è	  citata	  fra	  gli	  interventi	  classificabili	  di	  manutenzione	  straordinaria	  
- Parola	  fotovoltaico:	  assente	  
- Parola	  corridoi:	  assente	  
	  

San	  Daniele	  
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- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	  risparmio:	  assente	  
- Parola	  fotovoltaico:	  assente	  
- Parola	  corridoi:	  assente	  
	  

San	  Vito	  di	  Fagagna	  
- Parola	  sostenibilità:	  assente	  
- Parola	   risparmio;	   è	   citata	   nel	   gruppo	   degli	   interventi	   di	   attività	   edilizia	   libera	   e	   nell’art.	   30	  

deroghe,	  che	  ammette	  deroghe:	  
Sono	  ammesse	  le	  seguenti	  deroghe:	  
Ai	  sensi	  dell’Art.39	  della	  L.R.	  5/2007	  e	  s.m.i.,	  per	  interventi	  di	  risparmio	  energetico	  su	  edifici	  esistenti	  
e	  di	  nuova	  costruzione,	   secondo	   i	   limiti	   ivi	   riportati	   in	  deroga	  al	  vigente	   regolamento	  edilizio.	   	  Per	  
interventi	  di	  risparmio	  energetico	  che	  necessitano	  di	  limitate	  modifiche	  volumetriche,	  in	  deroga	  agli	  
indici	  urbanistico	  edilizi	  degli	  strumenti	  urbanistici	  ed	  ai	  regolamenti	  edilizi	  fermo	  restando	  il	  rispetto	  
delle	  distanze	  minime	  previste	  dal	  C.C.	  
- parola	  fotovoltaico	  –	  assente	  
- Parola	  corridoi:	  assente	  
	  
Si	   stanno	   ormai	   diffondendo	   modalità	   operative,	   incentivi	   e	   controlli	   che	  
promuovono	  la	  qualità	  energetica	  ed	  ambientale	  degli	  edifici.	  	  

A	   partire	   dal	   31	  ottobre	  2011,	   in	   regione	  è	  divenuto	  obbligatoria	   la	   certificazione	  
VEA1	  -‐	  Valutazione	  della	  qualità	  Energetica	  e	  Ambientale	  degli	  edifici	   -‐	  per	  tutte	   le	  
nuove	  costruzioni,	  per	  gli	  ampliamenti	  e	  le	  ristrutturazioni	  dell'esistente.	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  Regione	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  si	  è	  dotata	  (con	  D.G.R.	  n.2055	  del	  27	  ottobre	  2011)	  di	  una	  procedura	  per	  
la	  valutazione	  della	  qualità	  energetica	  e	  ambientale	  degli	  edifici	  denominata	  Protocollo	  VEA.	  Si	  tratta	  du	  un	  
regolamento	  attuativo	  della	  L.R.	  18	  agosto	  2005	  n.	  "Disposizioni	  in	  materia	  di	  edilizia	  sostenibile".	  
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3.	  	   LE	  FASI	  PRECEDENTI	  DEL	  PROGETTO	  SUSPLAN	  	  

Il	   Piano	   strategico	   prende	   le	   mosse	   dai	   vari	   approfondimenti	   settoriali	   e	   fasi	   di	  
lavoro	   del	   progetto	   Susplan	   e	   precedenti	   (Piano	   di	   valorizzazione,	   studio	   sul	  
fabbisogno,	   Carta	   dei	   Valori,	   Statuto);	   in	   particolare	   fa	   riferimento	   ai	   documenti	  
seguenti.	  
	  

LA	  CARTA	  DEI	  VALORI	  

La	  Carta	  dei	  valori	  riscontra	  un	  buon	  grado	  di	  valore	  in	  tutto	  il	  territorio	  e	  una	  buona	  
diffusione	  delle	  risorse	  e	  del	  patrimonio,	  come	  affermano	  le	  descrizioni	  delle	  4	  carte	  
di	  sintesi	  delle	  analisi	  svolte.	  Riportiamo	  qui	  di	  seguito	   le	  descrizioni	  sintetiche	  dei	  
risultati	  massimizzati	  (estratti):	  
-‐ La	  Carta	  del	  Patrimonio	  Ambientale-‐Paesaggistico:	  tutta	  l’area	  della	  Comunità	  

sia	   interessata	   dalla	   presenza	   di	   almeno	   un	   elemento	   ad	   elevato	   valore	  
ambientale	  e	  paesaggistico.	  	  

-‐ La	  Carta	  del	  Patrimonio	  Storico-‐Culturale	  disegna	  chiaramente	  la	  fitta	  trama	  del	  
tessuto	  storico	  e	  culturale	  che	  appartiene	  alla	  Comunità.	  	  

-‐ La	  Carta	  del	  Patrimonio	  Sociale	  manifesta	  un’ampia	  diffusione	  di	  servizi	  sociali.	  
gran	   parte	   dei	   cittadini	   possano	   usufruire	   di	   almeno	   un	   servizio	   sociale	   di	  
prossimità,	  in	  qualunque	  parte	  del	  territorio	  vivano.	  

-‐ La	   Carta	   del	   Patrimonio	   Economico	   ottenuta	   conferma	   la	   diffusione	   nel	  
territorio	  della	  Comunità	  di	  tutte	  le	  attività	  economiche	  prese	  in	  esame.	  

	  	  

Nella	  sintesi	  si	  afferma	  che	  (estratti):	  
La	  Carta	  dei	  Valori	  ottenuta	  dall’integrazione	  dei	  4	  Patrimoni,	  manifesta	  un’ampia	  
diffusione	  di	  elementi	  di	  valore	  in	  tutto	  il	  territorio	  della	  Comunità	  Collinare.	  	  

La	   Carta,	   determinata	   secondo	   il	   calcolo	   della	   media,	   individua	   i	   maggiori	   valori	  
all’interno	  dei	  centri	  abitati,	   in	  conseguenza	  della	  copresenza	  di	  servizi	  sociali	  per	   i	  
cittadini,	  attività	  economiche	  ed	  elementi	  storico-‐culturali.	  

Allo	   stesso	   tempo	   è	   opportuno	   notare,	   però,	   come	   la	   diffusione	   significativa	   di	  
elementi	   di	   valore,	   al	   di	   fuori	   dei	   centri	   abitati,	   sia	   determinato	   dall’ampio	  
patrimonio	   ambientale	   presente	   all’interno	   della	   Comunità	   Collinare,	   basato	  
prevalentemente	  su	  biodiversità	  ed	  elevato	  valore	  paesaggistico.	  (Allegato	  A,	  Tav.48	  
Carta	  dei	  Valori	  -‐	  media)	  

La	  Carta	  dei	  Valori	  ottenuta	  mediante	  massimizzazione	  di	  tutti	  i	  4	  Patrimoni,	  indica	  
chiaramente	   il	   valore	   diffuso	   presente	   nel	   territorio	   della	   Comunità	   Collinare.	  
Considerando	  infatti	  i	  valori	  massimi	  di	  ogni	  patrimonio,	  il	  risultato	  indica	  che	  quasi	  
il	   90%	  del	   territorio	  ospita	  un	   elemento	  di	   valore	  alto	  o	  molto	  alto	   e	   solamente	  2	  
celle	   su	  5847	  presentano	   valori	  molto	  bassi.	   (Allegato	  A,	   Tav.49	  Carta	  dei	  Valori	   -‐	  
maximum)	  

La	  Carta	  dei	  valori	  non	  indica	  questioni	  rilevanti	  da	  affrontare	  o	  particolari	  risorse	  da	  
valorizzare	  in	  generale	  per	  la	  promozione	  della	  Comunità	  Collinare,	  cioè	  indicazioni	  
che	  possano	  essere	  assunte	  dal	  Piano	  strategico;	  pare	  logico	  concludere	  che	  questo	  
valore	  diffuso	  deve	  essere	  mantenuto	  e	  tutelato.	  
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La	  Carta	  dei	  valori	  permette	  di	   individuare	  alcune	  porzioni	  di	   territorio	  dove	  sono	  
presenti	  valori	  bassi	  o	  molto	  bassi	  dei	  diversi	  indicatori	  considerati,	  dove	  pianificare	  
eventualmente	   degli	   interventi	   di	   valorizzazione.	   La	   Carta,	   però,	   nell’analisi	   dei	  
risultati	  non	  indica	  esplicitamente	  queste	  parti,	  non	  ne	  fa	  una	  sintesi.	  	  

	  

LO	  STATUTO	  DEL	  TERRITORIO	  

Lo	   Statuto	   è	   stato	   momento	   di	   conoscenza	   e	   messa	   a	   punto	   di	   una	   serie	   molto	  
articolata	  e	  comprensiva	  di	  questioni	  per	  la	  pianificazione	  territoriale,	  che	  non	  sono	  
riassumibili	  in	  questa	  sede.	  	  

Lo	  Statuto	  ha	  evidenziato	  una	  situazione	  equilibrata	  –	  coerentemente	  con	  i	  risultati	  
della	  Carta	  dei	  valori	  -‐	  e	  ha	  indicato	  la	  direzione	  operativa	  che	  il	  Piano	  strategico	  ha	  
raccolto:	  conservare,	  tutelare,	  valorizzare	  l’esistente,	  promuovere	  la	  sostenibilità.	  	  

Nella	  fase	  preparatoria	  del	  Piano	  la	  carta	  finale	  dello	  Statuto	  è	  stata	  ricostruita	  e	  le	  
indicazioni	  dello	  Statuto	  sono	  state	  riunite	  per	  punti	  maggiormente	  sintetici	  e	  divisi	  
in	   base	   a	   diversi	   livelli	   di	   competenza:	   questioni	   che	   competono	   alla	   Regione	   e	  
questioni	  che	  possono	  effettivamente	  essere	  gestite	  e	  affrontate	  dai	  Comuni	  della	  
Comunità,	   tenendo	   conto	   che	   l’interlocutore	   della	   Comunità	   Collinare	   del	   Friuli	  
sono	   i	   singoli	   Comuni	   e	   che	   uno	   degli	   obiettivi	   del	   Piano	   –	   e	   generalmente	   del	  
processo	   Susplan	   -‐	   è	   rinforzare	   l’azione	   collettiva	   condivisa.	   Le	   indicazioni	   dello	  
Statuto,	   nella	   loro	   interezza,	   sono	   state	   la	   base	   di	   partenza	   per	   approfondire	   gli	  
argomenti	  ed	  i	  temi	  di	  pianificazione	  del	  territorio;	  il	  Piano	  ha	  fatto	  una	  operazione	  
di	   sintesi	   per	   definire	   le	   direttrici	   strategiche	   da	  mettere	   alla	   base	   delle	   azioni	   di	  
gestione	  territoriale	  in	  capo	  ai	  singoli	  Comuni.	  

	  

LA	  CARTA	  DEL	  FABBISOGNO	  

La	   Carta	   del	   fabbisogno	   conclude	   che	   il	   patrimonio	   immobiliare	   esistente,	   il	   suo	  
livello	   di	   utilizzazione	   e	   le	   previsioni	   di	   sviluppo	   già	   disegnate	   nei	   Piani	   regolatori	  
comunali	   appaiano	   più	   che	   sufficienti	   a	   soddisfare	   quantitativamente	   le	   esigenze	  
dei	  prossimi	  anni	  senza	  generare	  situazioni	  di	  difficoltà	  del	  sistema	  insediativo	  o	  di	  
asfissìa	  del	  mercato	  delle	  aree.	   Il	  patrimonio	   immobiliare	  è	  mediamente	  di	  buona	  
qualità	   e	   strutturalmente	   antisismico	   e	   non	   sono	   prevedibili	   dinamiche	  
demografiche,	   nè	   socio-‐economiche	   in	   grado	   introdurre	   turbative	   all’equilibrio	  
esistente,	  che	  può	  definirsi	  soddisfacente	  se	  rapportato	  alla	  popolazione	   insediata	  
ed	  alle	  attività	  produttive	  presenti,	  nè	  si	  distinguono	  particolari	  situazioni	  di	  crisi,	  di	  
sovraffollamento,	  di	  pericolo	  o	  di	  evidente	  obsolescenza	  dell'insediamento.	  

Non	   risultando	   quantificabile	   un	   "fabbisogno"	   determinato	   da	   evidenti	   carenze	   o	  
sottodotazioni	   di	   alloggi	   e	   strutture	   assume	   importanza	   la	   legittima	   tendenza	  
culturale	   che	   anima	   la	   volontà	   di	  migliorare	   le	   proprie	   condizioni	   di	   vita	   e	   spinge	  
ogni	   cittadino	   a	   rappresentare	   tale	   ricerca	   nella	   propria	   casa,	   ogni	   imprenditore	  
nella	   propria	   fabbrica.	   Un'esigenza	   di	   sviluppo	   che	   cerca	   risposte	   in	   termini	   di	  
qualità,	  non	  di	  quantità,	   che	  può	   trovare	   risposte,	  o	  deve	  essere	   indirizzata,	   nella	  
riqualificazione	   dell'esistente	   e	   nella	   programmazione	   già	   consolidata	   e	   che	  
condivide	  l'obiettivo	  di	  non	  alimentare	  ulteriori	  compromissioni	  del	  territorio.	  
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4.	  	   LA	  STRATEGIA	  DEL	  PIANO:	  LA	  MANUTENZIONE	  DEL	  TERRITORIO	  

	  

“MANUTENZIONE”:	  L’URBANISTICA	  DOPO	  LA	  CRESCITA	  

Il	  Piano	  strategico,	  inteso	  come	  momento	  di	  formulazione	  di	  idee	  da	  condividere	  e	  
da	  applicare	  attraverso	  i	  Piani	  urbanistici	  utilizzando	  regole	  comuni,	  non	  interrotte	  
dai	  confini	  amministrativi,	  propone	  di	  valorizzare	  e	  ottimizzare	  le	  risorse	  disponibili,	  
cioè	  la	  manutenzione	  del	  territorio	  (inteso	  sia	  come	  supporto	  geografico	  –	  edifici	  ed	  
infrastrutture	  -‐	  sia	  come	  deposito	  di	  patrimonio	  culturale	  ed	  identitario).	  	  

Lo	   sfondo	   nel	   quale	   nasce	   questo	   atteggiamento	   è	   il	   fatto	   che	   tutte	   le	   ipotesi	   di	  
rinnovo	   urbano,	   fino	   ad	   un	   recente	   passato,	   erano	   inserite	   in	   una	   prospettiva	   di	  
crescita,	  che	  ha	  costruito	  il	  fare	  urbanistica	  in	  Italia	  e	  che	  oggi	  forse	  sta	  evaporando.	  
Le	  dinamiche	  socio-‐economiche	  attuali,	  che	  vengono	  ancora	   lette	  come	  momento	  
congiunturale	   (la	   crisi	   contemporanea	   mondiale),	   potrebbero	   essere	   una	  
discontinuità	  più	  forte	  con	  il	  passato1	  e	  forse	  si	  deve	  parlare	  di	  urbanistica	  dopo	  la	  
crescita2	  e	  ripartire	  dall'esistente,	  intervenendo	  su	  di	  esso,	  sovrascrivendo,	  talvolta	  
modificandone	  il	  senso.	  

Il	   Piano	   intende	   introdurre	   un	   “nuovo”3	   punto	   di	   vista,	   strategico	   per	   la	   qualità	  
complessiva	   dell’insediamento:	   il	   Piano	   oggi	   non	   porta	   sviluppo	   socio-‐economico	  
soltanto	  attraverso	  nuove	  aree	  edificabili,	  ma	   soprattutto	   valorizzando	  quello	   che	  
esiste,	  utilizzando/riutilizzando	  il	  territorio	  già	  consumato,	  costruendo	  “la	  città	  sulla	  
città”.	  

In	   questa	   fase	  di	   crisi	   economica	   e	   immobiliare	   e	   di	   accresciuta	   attenzione	  per	   la	  
qualità	   complessiva	   delle	   trasformazioni,	   si	   intravede	   la	   concreta	   opportunità	   per	  
rallentare	  i	  ritmi	  del	  consumo	  di	  suolo.	  	  

L’approccio	  quantitativo	  al	  consumo	  di	  suolo	  -‐	  circoscrivere	  le	  aree	  di	  espansione	  e	  
limiti	   minimi	   di	   densità	   –	   deve	   essere	   integrato	   con	   un	   approccio	   qualitativo	   –	  
addensamento	  edilizio,	  riutilizzo	  di	  volumi	  e	  sedimi,	  attenzione	  alla	  morfologia	  delle	  
aree	  di	  frangia,	  composizione	  ecologica,	  definizione	  delle	  centralità	  e	  localizzazione	  
strategica	  delle	  funzioni	  pregiate4.	  

La	   valorizzazione	   viene	   proposta	   attraverso	   due	   gruppi	   di	   azioni	   per	   il	   futuro	  
sviluppo:	  	  
-‐	  da	  un	   lato	  migliorare	   la	  qualità	  degli	  ambiti	   residenziali,	  affidare	  un	  nuovo	  ruolo	  
all’agricoltura	   nella	   qualificazione	   del	   territorio	   e	   nella	   protezione	   dei	   sistemi	  
residenziali,	   valorizzare	   il	  paesaggio	  e	   la	  natura	  creando	   le	   connessioni	   fra	   le	  aree	  
naturali	  e	  quelle	  insediate	  
-‐	   dall’altro	   la	   gestione	   attraverso	   interventi	   puntuali	   e	   di	   limitato	   impatto	   del	  
sistema	  produttivo	  e	  quello	  infrastrutturale,	  in	  quanto	  sistemi	  generalmente	  dotati	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Potrebbe	   essere	   una	   discontinuità	   epocale.	  Non	   ci	   sono	   ancora	   letture	   quantitative	   su	   questo	   fenomeno	   e	  
sulle	  strategie	  di	  investimento	  e	  i	  comportamenti	  	  intergenerazionali.	  
2	  Si	  veda	  l’intervento	  di	  Arturo	  Lanzani	  al	  convegno	  Urbanistica	  dopo	  la	  crescita,	  Politecnico	  di	  Milano,	  14	  giugno	  
2012.	  
3	  Le	  linee	  di	  ricerca	  urbanistica	  italiana	  già	  dagli	  anni	  ’80	  sottolineano	  questi	  aspetti,	  però	  oggi	  bisogna	  reagire	  
ad	  una	  condizione	  globale	  diversa.	  
4	  Centro	  di	  ricerca	  sui	  consumi	  di	  suolo,	  Rapporto	  2010,	  INU	  edizioni	  2010,	  Andrea	  Arcidiacono,	  Federico	  Oliva,	  
Stefano	  Pareglio,	  p.	  7	  
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di	  un	  assetto	  equilibrato,	  sufficientemente	  diversificato	  e	  diffuso.	  

Il	  Piano	  deve	  tener	  conto	  che	  i	  singoli	  Comuni	  hanno	  esigenze	  diverse,	  dovute	  alle	  
diverse	  condizioni	  socio-‐economiche,	  geografiche,	  politiche	  e	  alle	  diverse	  vocazioni,	  
in	   parte	   esito	   dello	   sviluppo	   storico:	   attenzione	   alle	   pratiche	   sportivo-‐ricreative	   a	  
Majano,	  alle	  attività	   culturali	   a	   San	  Daniele,	   alla	  possibilità	  di	   sviluppo	  a	  Coseano,	  
all’agricoltura	   come	   parco	   a	   Colloredo,	   alla	   residenza	   di	   qualità	   a	   Moruzzo,	   alla	  
produzione	  industriale	  a	  Buja.1	  

È	   quindi	   importante	   che	   ciascun	   elemento	   delle	   linee	   guida	   venga	   declinato	   in	  
funzione	  delle	  diverse	  vocazioni,	  che	  dovrebbero	  comunque	  essere	  “ricalibrate”	   in	  
funzione	  della	  strategia	  “manutenzione”	  del	  Piano.	  

	  

VISIONE	  E	  RADICALITÀ	  	  

Il	  Piano	  strategico	  deve	  avere	  una	  dimensione	  “visionaria”	   intendendo	  con	  questo	  
termine	  sia	  il	  fatto	  che	  le	  linee	  guida	  del	  Piano	  sono	  condivise	  (facendo	  riferimento	  
al	   visioning	   process	   anglosassone,	   dove	   lo	   sviluppo	   indicato	   è	   il	   futuro	   preferito	  
dalla	   comunità)	   sia	   l’indicazione	   di	   possibilità	   di	   cambiamento	   radicale	   nella	  
costruzione	   del	   territorio	   (radicale	   non	   in	   senso	   assoluto,	  ma	   in	   senso	   relativo	   al	  
contesto	  e	  al	  modus	  operandi	  che	  è	  stato	  prevalente	  nel	  passato).	  

Proporre	  la	  strategia	  della	  manutenzione	  del	  territorio	  può	  significare	  la	  necessità	  di	  
un	  cambiamento	  radicale?	  Sì,	  provocatoriamente.	  	  

In	  generale	   l'area	  della	  Comunità	  collinare	  può	  essere	  descritta	  come	  un	  territorio	  
“ben	  tenuto”,	  un	  “bel	  posto”	  dove	  abitare,	  che	  ha	  conservato	  buona	  parte	  dei	  suoi	  
“caratteri	  originari”,	  ma	  non	  è	  del	  tutto	  vero.	  Che	  il	  territorio	  mantenga	  i	  caratteri	  
originari	  può	  non	  essere	  rilevante,	  perché	  la	  trasformazione	  è	  parte	  del	  processo	  di	  
evoluzione	  storica,	  ma	  la	  diminuzione	  della	  qualità	  ambientale	  invece	  è	  rilevante.	  La	  
proliferazione	  dell’edificato	   e	   la	   diffusione	  della	  monocultura	   hanno	   radicalmente	  
modificato	  il	  paesaggio	  rurale	  di	  un	  tempo	  e	  diminuito	  la	  qualità	  ambientale,	  intesa	  
come	  biodiversità	  e	  qualità	  ecologica	  del	  territorio.	  

Proporre	   di	   non	   costruire	   è	   radicale	   perché	   limita	   l’utilizzazione	   delle	   proprietà,	  
perchè	   il	   territorio	   è	   spesso	   merce	   di	   scambio	   anche	   a	   fini	   politici,	   perchè	   la	  
progettualità	  è	   sinonimo	  di	   vitalità	   e	  progresso,	   e	  perchè	   i	   Comuni	   sono	   indotti	   a	  
edificare	   il	   territorio	   dal	   momento	   che	   gli	   oneri	   connessi	   alla	   fabbricazione	   e	   le	  
imposte	   patrimoniali	   costituiscono,	   per	   i	   Comuni,	   una	   significativa	   fonte	   di	   auto-‐
finanziamento.	  	  

Il	   Piano	   strategico	   non	   propone	   di	   “non	   costruire”	   in	   senso	   assoluto,	   ma	   di	   non	  
costruire	   continuando	   a	   consumare	   terreno	   (ad	   esempio	   evitando	   di	   costruire	  
abitazioni	   isolate	   nella	   campagna	   e	   edifici	   produttivi	   fuori	   dalle	   zone	   industriali,	  
bensì	   completando,	   o	   densificando,	   le	   zone	   già	   urbanizzate,	   prossime	   ai	   centri	  
esistenti	  e	  con	  rapporti	  di	  copertura	  eccessivamente	  bassi).	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dalle	  interviste	  ai	  sindaci.	  
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Tendere	  al	   “consumo	  di	   suolo	   zero”	  non	   significa1	   fermare	   lo	   sviluppo	  e	   l’edilizia,	  
ma:	  
-‐ concentrare	  risorse	  pubbliche	  e	  private	  nella	  riqualificazione	  dell’esistente	  
-‐ favorire	  ed	  incentivare	  il	  recupero	  del	  patrimonio	  edilizio	  esistente	  
-‐ dare	   nuova	   vita	   e	   nuovi	   usi	   agli	   edifici	   inutilizzati	   presenti	   nei	   tessuti	   storici	  

rivitalizzando	  le	  aree	  centrali	  di	  ogni	  singolo	  borgo	  
-‐ prestare	   attenzione	   alla	   riqualificazione	   di	   eventuali	   insediamenti	   industriali	  

dismessi,	   che	   purtroppo	   (e,	   nel	   futuro,	   sempre	   di	   più)	   faticano	   a	   trovare	   un	  
nuovo	  ruolo;	  

-‐ risparmiare	  nel	  lungo	  periodo	  risorse	  finanziarie	  pubbliche,	  perché	  si	  favorisce	  la	  
riqualificazione	   urbana	   là	   dove	   sono	   già	   presenti	   le	   urbanizzazioni	   primarie	   e	  
secondarie.	  

	  

INDIRIZZI	  DI	  PIANIFICAZIONE	  REGIONALE	  	  

Le	   “Linee	   guida	   per	   la	   formazione	   del	   Piano	   del	   Governo	   del	   Territorio	   e	   del	  
Rapporto	  ambientale”	   collegate	  alla	   LR	  22/09	   (Procedure	  per	   l’avvio	  della	   riforma	  
della	   pianificazione	   territoriale	   della	   Regione)	   esplicitano	   qualche	   elemento	   di	  
progettazione	  chiaro:	  
- rafforzamento	  assetto	  policentrico	  (equilibrata	  distribuzione	  dei	  centri),	  	  
- ricompattazione	  insediativa	  e	  riduzione	  del	  consumo	  di	  suolo,	  
- attenzione	  alle	  realtà	  locali,	  	  
- promozione	  delle	  fonti	  energetiche	  alternative	  
- ...	  

Fra	   i	   documenti	   di	   PGT	   adottati	   in	   via	   preliminare	   sono	   rilevanti	   per	   i	   contenuti	  
progettuali:	  	  

tav	  A	  -‐	  Documento	  Territoriale	  Strategico	  Regionale	  -‐	  Tav.	  A	  -‐	  Assetto	  territoriale:	  è	  
una	  tavola	  di	   lettura	  dell’assetto	  territoriale	  per	  poli,	   fra	   i	  quali	  viene	  riconosciuto	  
San	  Daniele	  nella	  Comunità	  Collinare;	  questo	  nell’intenzione	  di	  rinforzare	  i	  poli.	  

tav	   B	   -‐	   Documento	   Territoriale	   Strategico	   Regionale	   -‐	   Tav.	   B	   -‐	   Progetto	   rete	  
ecologica	   regionale:	   rete	   ecologica:	   è	   una	   tavola	   che	   disegna	   una	   importante	  
connettività	  di	  progetto	  attraverso	  il	  territorio	  fra	  Colloredo	  e	  Moruzzo	  e	  a	  nord	  di	  
San	   Daniele;	   classifica	   gran	   parte	   del	   territorio	   a	   nord	   dei	   riordini	   fondiari	   come	  
connettivo	  ecologico	  agricolo;	  sottolinea	  la	  rete	  ecologica	  delle	  acque.	  

Tav.	  C	  -‐	  Insediamenti	  ed	  infrastrutture:	  la	  tavola	  riporta	  alcune	  indicazioni	  dal	  Piano	  
regionale	  delle	  infrastrutture	  di	  trasporto,	  della	  mobilità	  delle	  merci	  e	  della	  logistica	  
(la	  SS	  463	  è	  fra	  le	  strade	  extraurbane	  da	  ristrutturare,	  la	  Sequals	  -‐	  Gemona	  è	  fra	  le	  
strade	  extraurbane	  in	  previsione);	  la	  tavola	  mostra	  inoltre	  come	  il	  PGT	  includa	  una	  
ciclovia	  di	  interesse	  regionale	  in	  previsione	  da	  Flaibano	  a	  Osoppo	  per	  San	  Daniele.	  	  

Salvo	   il	   caso	   della	   previsione	   delle	   strade	   extra-‐urbane	   (che,	   oggettivamente,	  
attengono	   a	   previsioni	   sovraordinate	   rispetto	   alla	   dimensione	   del	   territorio	  
collinare)	   gli	   indirizzi	   di	   pianificazione	   che	   si	   possono	   dedurre	   dalle	   iniziative	   di	  
pianificazione	  regionale	  sono	  stati	  recepiti	  dal	  Piano	  strategico.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Testo	  ispirato	  alla	  revoca	  della	  delibera	  di	  controdeduzione	  alle	  osservazioni	  e	  di	  approvazione	  
definitiva	  del	  PGT	  del	  comune	  di	  Lentate	  sul	  Seveso,	  agosto	  2012.	  
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5.	   LE	  LINEE	  GUIDA	  PER	  LA	  “MANUTENZIONE”	  	  

	  

5.1	   La	  cintura	  verde:	  una	  nuova	  infrastruttura	  	  
	   per	  ridefinire	  la	  relazione	  dell’edificato	  con	  lo	  spazio	  esterno	  	  

Il	   Piano	   strategico	   propone	   che	   ogni	   comune	   definisca	   nei	   Piani	   regolatori	   una	  
cintura	  verde	  o	  “fascia	  continua	  di	  protezione	  e	  di	  qualificazione”	   intorno	  ad	  ogni	  
borgo,	   o	   frazione	   o	   piccolo	   insediamento	   consolidato	   (cosa	   debba	   essere	  
considerato	   borgo	   o	   frazione	   o	   piccolo	   insediamento	   “consolidato”	   deve	   essere	  
oggetto	  di	  attenta	  riflessione1).	  	  

La	  funzione	  della	  cintura	  è	  molteplice:	  	  
1. decelerare	  l’agricoltura	  a	  protezione	  delle	  qualità	  residenziali	  dell'insediamento	  e	  

dell’attrattività	   della	   Comunità	   Collinare,	   dovuta	   anche	   alla	   qualità	   della	  
relazione	  con	  lo	  spazio	  aperto;	  nella	  struttura	  storica	  del	  sistema	  insediativo	  dei	  
borghi	   rurali	   fra	   i	   campi	   coltivati	   e	   la	   casa	   c’era	   la	   braida,	   cioè	   una	   zona	   filtro	  
recintata,	  con	  orti	  e	  giardino;	  

2. proteggere	   il	   paesaggio	   e	   l’ambiente	   naturale	   attorno	   all’insediamento,	  
costituendo	   un	   sistema	   di	   corridoi	   ecologici	   che	   si	   appoggiano	   al	   sistema	  
idrografico	  e	  al	  sistema	  delle	  aree	  naturali	  esistenti;	  	  

3. delimitare	   l'insediamento	   (limite	   all'espansione)	   e	   promuovere	   la	   diminuzione	  
del	  consumo	  di	  suolo	  dentro	  la	  fascia	  e	  fra	  la	  fascia	  e	  l’esistente2;	  

4. impedire	  che	  si	  congiungano	  i	  paesi	  preservandone	  identità	  e	  riconoscibilità;	  
5. tutelare	  la	  funzionalità	  delle	  infrastrutture	  di	  collegamento;	  
6. conservare	  alcune	  vedute	  sul	  paesaggio.	  

	  

	  
il	  paesaggio	  	  (tra	  agricoltura	  e	  parco	  agricolo)	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ad	  esempio	  Ruscletto	  a	  San	  Vito	  di	  Fagagna	  può	  essere	  riconosciuto	  come	  insediamento	  oppure	  essere	  
compreso	  nella	  fascia	  verde,	  cambiando	  così	  il	  suo	  ruolo	  nel	  territorio. 
2	  A	  favore	  della	  diminuzione	  del	  consumo	  di	  suolo	  c’è	  una	  recente	  proposta	  di	  legge	  (luglio	  2012):	  disegno	  di	  
legge	  quadro	  in	  materia	  di	  valorizzazione	  delle	  aree	  agricole	  e	  di	  contenimento	  del	  consumo	  del	  suolo,	  che	  
all’art.	  3	  recita:	  “1.	  I	  terreni	  agricoli	  in	  favore	  dei	  quali	  sono	  stati	  erogati	  aiuti	  di	  Stato	  o	  aiuti	  comunitari	  non	  
possono	  avere	  una	  destinazione	  diversa	  da	  quella	  agricola	  per	  almeno	  dieci	  anni	  dall’ultima	  erogazione.”	  
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La	   fascia	   diventa	   elemento	   strutturale	   del	   progetto	   del	   territorio,	   perché	   è	  
immaginata	   come	   un	   ambito	   continuo	   di	   profondità	   variabile	   (200–	   400m	  
proporzionati	   alla	   intensità	   dell’insediamento	   che	   avvolge1,	   possibilmente	   mai	  
inferiore	   a	   100m)	   che,	   superando	   i	   confini	   amministrativi	   dei	   singoli	   Comuni	  
(potrebbe	   avere	   la	   stessa	   normativa	   in	   tutti	   i	   Piani	   regolatori),	   definisce	   i	   bordi	  
dell’insediamento	   e	   le	   armature	   urbane,	   si	   collega	   con	   i	   corsi	   d'acqua	   e	   le	   aree	  
naturali	  protette,	  collega	  le	  aree	  naturali	  esterne	  con	  quelle	  comprese	  nel	  sistema	  
insediativo	   (ad	  esempio	   il	  parco,	   le	  aree	   sportive,	   i	   giardini	  urbani	  dentro	   il	  paese	  
devono	  essere	  collegati	  con	  la	  fascia	  e	  con	  le	  aree	  di	  pregio	  naturalistico	  esterne),	  
separa	  –	  per	  quanto	  possibile	   -‐	  gli	   insediamenti	  produttivi	  e	  residenziali.	  Potrebbe	  
diventare	   supporto	   alla	   rete	   ecologica	   per	   collegare	   aree	   già	   tutelate	   prevista	   dal	  
PGT.	  	  	  

	  

Pozzalis	  	  (la	  posizione	  in	  riviera	  favorisce	  la	  protezione	  
dell'insediamento	  su	  alcuni	  lati	  )	  

	  

Coseano	  	  (l'agricoltura	  intensiva	  a	  ridosso	  dell'insediamento)	  

	  

La	   fascia/cintura	  definisce	  una	  strategia	  a	   lungo	  termine:	  nasce	   inizialmente	  come	  
fascia	  di	   decelerazione	  agricola	   e	  potrà	  evolvere	  e	  diventare	  dopo	  molti	   anni	   una	  
vera	  e	  propria	  infrastruttura2	  verde.	  

Il	   concetto	   di	   fascia	   fa	   riferimento	   all’idea	   di	   “green	   belt”	   anglosassone3	   e	   per	  
difendere	   l’abitato	   dall’agricoltura	   intensiva	   deve	   tendere	   a	   diventare	   una	   zona	  
agricola	   poco	   impattante	   e	   con	   elementi	   naturali,	   cioè	   prevalentemente	   a	  
coltivazioni	   con	  alto	  valore	  aggiunto,	  macchie	  boschive,	  prati	   stabili,	   erba	  medica,	  
coltivazioni	  ortive	  familiari,	  possibilmente	  priva	  di	  barriere	  edificate.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ad	  esempio	  si	  immagina	  che	  a	  Majano,	  dove	  l’edificato	  è	  più	  denso,	  tale	  cintura	  potrebbe	  essere	  diversa	  da	  
Colloredo,	  dove	  l’edificato	  risulta	  più	  rado.	  
2	  La	  dizione	  “infrastruttura”,	  posto	  che	  appunto	  riguardi	  solo	  orti,	  parchi	  urbani,	  giardini,	  agricoltura	  di	  
quartiere,	  aiuta	  sia	  a	  chiarire	  collettivamente	  un	  ruolo	  e	  una	  prospettiva,	  sia	  ad	  un	  rapporto	  meno	  defilato	  con	  
altre	  infrastrutture	  più	  socialmente	  (ed	  economicamente)	  accettate.	  In	  Fabrizio	  Bottini,	  Reti	  naturali	  urbane,	  
Eddyburg	  2012.	  Non	  si	  intende	  in	  Comunità	  Collinare	  del	  Friuli	  costruire	  habitat	  effettivamente	  autosufficienti	  e	  
privi	  di	  un	  rapporto	  organico	  con	  le	  attività	  umane.	  
3	  Si	  veda	  ad	  esempio	  la	  “Green	  Infrastructure”:	  ‘a	  network	  of	  multi-‐functional	  green	  space,	  urban	  and	  rural,	  
which	  is	  capable	  of	  delivering	  a	  wide	  range	  of	  environmental	  and	  quality	  of	  life	  benefits	  for	  local	  communities’	  
(Department	  for	  Communities	  and	  Local	  Government,	  National	  Planning	  Policy	  Framework,	  2012,	  
http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/2116950.pdf).	  	  
La	  multifunzionalità	  è	  ‘central	  to	  the	  green	  infrastructure	  concept	  and	  approach.	  It	  refers	  to	  the	  potential	  for	  
green	  infrastructure	  to	  have	  a	  range	  of	  functions,	  to	  deliver	  a	  broad	  range	  of	  ecosystem	  services.	  Multi-‐
functionality	  can	  apply	  to	  individual	  sites	  and	  routes,	  but	  it	  is	  when	  the	  sites	  and	  links	  are	  taken	  together	  that	  we	  
achieve	  a	  fully	  multi-‐functional	  GI	  network’	  (Natural	  England,	  Green	  
Infrastructure	  Guidance,	  2009,	  http://publications.naturalengland.org.uk/file/94026	  ).	  
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Non	  è	  quindi	  un	   semplice	  buffer	  attorno	  all’edificato,	  perchè	   individua	   in	  positivo	  
(senza	   dire	   “basta”	   all’edificazione,	   ma	   permettendo	   lo	   sviluppo)	   un	   ambito	   di	  
protezione	   dove	   operare	   la	   cicatrizzazione	   dell’edificato	   se	   slabbrato	   e	  
frammentato,	  dove	  non	  siano	  possibili	   impianti	   zootecnici,	  dove	  non	  sia	  ammessa	  
l’agricoltura	  intensiva	  con	  le	  sue	  conseguenze	  negative	  per	  l’abitato	  (ad	  esempio	  lo	  
spargimento	  di	  liquami,	  i	  diserbanti,	  le	  cimici	  della	  soia).	  

L’idea	  di	  fascia	  promuove	  un	  tipo	  di	  azzonamento	  diverso	  da	  quello	  delle	  zone	  A,	  B,	  
C,	   o	   E..	   del	   Decreto	   Ministeriale	   2	   aprile	   1968	   (che	   deriva	   dal	   funzionalismo);	   il	  
decreto	  non	  prevedeva	  ambiti	  di	  transizione,	  cioè	  gli	  spazi	  non	  compresi	   in	  queste	  
categorie	   azzonative	   erano	   funzionali	   al	   sistema	   abitativo	   (orti	   o	   parchi	   nella	  
versione	  aulica).	  La	  fascia	  non	  è	  zona	  E,	  non	  è	  zona	  B	  o	  C,	  è	  zona	  “altra”.	  

L’idea	  di	   fascia	  supera	   l’idea	  del	   limite	  preciso	  da	   imporre	  all’edificazione,	  diventa	  
un’area	   nella	   quale	   gestire	   ed	   organizzare	   la	   riduzione	   del	   consumo	   di	   suolo.	   La	  
definizione	  della	   fascia	  può	  portare	  alla	   ri-‐distribuzione	  delle	  aree	  di	  espansione	  e	  
alla	  ricollocazione	  di	  attività	  produttive	  disperse.	  	  

	  
il	  paesaggio	  articolato	  -‐	  aree	  agricole,	  boschetti,	  villini,	  colline	  

Le	   linee	  guida	   figurate	   (si	   veda	   la	   tavola	   relativa)	  mostrano	   l’estrema	  difficoltà	  ed	  
arbitrarietà	   nel	   definire	   un	   limite	   e	   come	   non	   sia	   utile	   rappresentare,	   in	   termini	  
grafici,	   in	   questa	   sede,	   tale	   fascia,	   che	   deve	   essere	   definita	   tanto	   a	   piccola	   scala	  
(considerando	   casi	   e	   questioni	   specifiche)	   che	   a	   grande	   scala,	   come	   disegno	  
complessivo,	  dai	  singoli	  amministratori.	  	  

La	   fascia	  dovrà	   risultare	   fluida	  nel	  disegno	  calibrando	  costantemente	   la	  contiguità	  
con	  l’edificato	  esistente,	  permettendo	  così	  in	  alcune	  aree	  attentamente	  considerate	  
l’ampliamento	  dell’edificato.	  	  

Il	   consumo	   di	   suolo	   si	   riduce	   come	   conseguenza	   della	   politica	   di	   protezione	  
dell’esistente	  e	  di	  diverso	  orientamento	  dell’uso	  produttivo	  agricolo	  del	  territorio.	  

La	  cintura	  dovrà	  ricercare	  una	  continuità	  che	  consenta	  di	  prevederne	  diversi	  tipi	  di	  
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fruibilità	   nel	   tempo	   fino	   a	   disegnare	   una	   rete	   che	   lambisce	   un	   grande	   numero	   di	  
centri	   abitati;	   in	   tal	   modo	   costituirà	   una	   risorsa	   complementare	   del	   sistema	  
insediativo	   valorizzandone	   le	   risorse	   di	   ospitalità	   e	   turismo,	   incentivando	   la	  
conservazione	  del	  patrimonio	  edilizio.	  Un	  ottimo	  esempio	  è	   costituito	  dall’ippovia	  
del	  Cormôr	  (realizzata	  col	  programma	  Interreg	  III),	  che	  è	  molto	  apprezzata.	  
	  

	  
Avilla	  di	  Buja	  -‐	   il	  tessuto	  insediativo	  della	  frazione	  si	  è	  allungato	  e	  sparpagliato	  in	  tutte	  le	  direttrici,	   	   lungo	  le	  
strade	  di	  collegamento	  interfrazionale,	  congiungendo	  centri	  e	  propaggini	  rurali.	  

	  

	  
San	  Daniele	  -‐	  le	  lottizzazioni	  hanno	  saturato	  ordinatamente	  i	  vuoti	  tra	  gli	  originari	  borghi	  rurali	  con	  un	  effetto	  
di	  densificazione	  urbanistica	  che	  ha	  accresciuto	  l'effetto	  urbano	  del	  sistema	  
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5.2	  	  Rinnovare	  e	  densificare	  il	  patrimonio	  edilizio	  	  
	   per	  contenere	  e	  ridurre	  il	  consumo	  di	  suolo	  

Il	   Piano	   strategico	   promuove	   la	   razionalizzazione	   delle	   risorse	   disponibili	   e	   con	  
questo	  obiettivo	  propone che	  ogni	  Comune	  sfrutti	  e	  valorizzi	   il	  patrimonio	  edilizio	  
esistente,	  cioè:	  
- promuova	  azioni	  di	  recupero	  del	  patrimonio	  immobiliare,	  non	  solo	  di	  quello	  con	  

un	  valore	   storico-‐architettonico,	  ma	  anche	  quello	  più	   recente	   talvolta	  obsoleto	  
per	  la	  dotazione	  di	  impianti,	  la	  prestazione	  energetica	  e	  talvolta	  per	  dimensione;	  	  

- completi	  le	  previsioni	  insediative	  vigenti	  senza	  aggiungerne	  di	  nuove,	  saturando	  
le	  zone	  B	  e	  C	  già	  previste1;	  

- recuperi	   le	   aree	   residue	   e	   promuova,	   se	   necessario	   costruire	   nuovi	   alloggi,	  
l’occupazione	  degli	   spazi	  aperti	   interclusi	   fra	   lottizzazioni	  già	  dotate	  di	  opere	  di	  
urbanizzazione	   e	   disincentivi	   insediamenti	   localizzati	   in	   discontinuità	   con	  
l’esistente	  (si	  vedano	  le	  tavole	  relative	  delle	  linee	  guida	  figurate);	  

- promuova	   la	  riconversione	  delle	  aree	   incompatibili	  con	   il	  contesto	  (artigianali	  e	  
produttive	  in	  residenziali	  e	  viceversa,	  gli	  allevamenti	  zootecnici	  troppo	  vicini	  alle	  
aree	  residenziali),	  anche	  mettendo	  in	  atto	  meccanismi	  di	  compensazione;	  

- promuova	  la	  diversificazione	  dei	  tipi	  edilizi	  per	  offrire	  diverse	  soluzioni	  di	  alloggio	  
per	  diversi	  utenti	  (anziani,	  singles,	  famiglie	  con	  reddito	  basso),	  alloggi	  più	  piccoli	  
a	  basso	  fabbisogno	  energetico;	  

- si	  impegni	  a	  promuovere	  la	  costruzione,	  e	  la	  manutenzione,	  di	  una	  banca	  dati	  per	  
il	  monitoraggio	  delle	  effettive	  potenzialità,	  disponibilità	  e	  qualità	  del	  patrimonio	  
immobiliare	   esistente2.	   La	   Comunità	   Collinare	   del	   Friuli	   ha	   acquisito	   notevole	  
esperienza	  nella	  gestione	  dei	  dati	  territoriale	  e	  potrà	  proporre	  direttive,	  o	  servizi,	  
per	  la	  raccolta	  e	  la	  restituzione	  (georeferenziata)	  dei	  dati,	  di	  modo	  che	  essi	  siano	  
omogenei	  e	  confrontabili	  e	  quindi	  utilizzabili	  anche	  su	  scala	  sovraccomunale.	  

La	  riduzione	  delle	  aree	  di	  espansione	  e	  un	  miglior	  sfruttamento	  dell’esistente	  sono	  
pratiche	  di	  lungo	  corso	  nella	  Comunità	  Collinare.	  	  

Nel	   tempo	   si	   è	   assistito	   ad	   una	  
progressiva	  riduzione	  delle	  zone	  di	  
espansione:	   confrontando	   i	   dati	  
contenuti	   nel	   libro	   di	   Luciano	   di	  
Sopra	   del	   19723	   con	   i	   dati	   attuali	  
ricavati	  dallo	  studio	  sul	  fabbisogno	  
si	  vede	  come	  l’idea	  della	  possibilità	  
di	   crescita	   si	   sia	   molto	  
ridimensionata	   e	   conseguente-‐
mente	   anche	   le	   zone	   di	  
espansione	   nei	   Piani	   comunali,	   le	  
zone	   da	   “occupare”	   con	   la	  
residenza	   (si	   vedano	   le	   tabelle	  
seguenti).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  Carta	  del	  fabbisogno	  ha	  dimostrato	  che	  le	  zone	  B	  e	  C	  sono	  utilizzate	  ad	  un	  densità	  molto	  bassa.	  
2	  La	  Carta	  del	  fabbisogno	  indica	  questa	  opportunità.	  
3	  Luciano	  di	  Sopra,	  Spazio	  urbano	  e	  prezzo	  del	  suolo,	  Consorzio	  Comunità	  Collinare	  del	  Friuli,	  1972	  
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Il	  totale	  delle	  aree	  classificate	  “centri	  storici	  e	  agglomerati	  tradizionali”	  è	  passato	  da	  
a	  543	  ha	  a	  266	  ha	  ed	  il	  totale	  delle	  aree	  classificate	  zone	  residenziali	  è	  passato	  da	  
2.350	  ha	  a	  1.570	  ha.	  	  

A	  fronte	  di	  questa	  progressiva	  diminuzione,	  che	  verosimilmente	  è	  in	  rallentamento	  
nell'ultimo	  decennio,	  il	  consumo	  di	  suolo	  è	  comunque	  progressivamente	  aumentato	  
come	  anche	  (leggermente)	  la	  popolazione1.	  	  

In	   molti	   Comuni	   tuttavia,	   si	   osserva	   recentemente	   qualche	   indizio	   di	   contro-‐
tendenza,	   che	   va	   nella	   direzione	   qui	   indicata:	   se	   da	   un	   lato	   la	   richiesta	   di	  
edificabilità	   da	   parte	   della	   popolazione	   continua,	   dall’altro	   viene	   operata	   una	   ri-‐
classificazione	  di	  qualche	  area	  edificabile	   in	  non	  edificabile,	  alcune	  aree	  C	  che	  non	  
sono	  mai	   state	   realizzate	  vengono	  riclassificate	   in	   zone	  E2	  o	   in	  attrezzature	  di	  uso	  
pubblico3.	  

Bisogna,	   infine,	   sottolineare	   come	   il	   fenomeno	   della	   dispersione	   insediativa	   in	  
Comunità	  Collinare	  del	  Friuli	  non	  sia	  così	  pronunciato	  come,	  ad	  esempio,	  nel	  vicino	  
Veneto.	   Si	   veda	   la	   tavola	   delle	   linee	   guida	   figurate	   che	   confronta	   l’edificato	   nella	  
parte	   nord-‐est	   della	   Comunità	   Collinare	   con	   quello	   a	   nord-‐ovest	   della	   città	   di	  
Treviso,	   in	   condizioni	   orografiche	   simili	   e	   simile	   distanza	   dal	   centro	   urbano	   di	  
riferimento:	   la	   quantità	   dello	   spazio	   edificato	   è	   maggiore	   per	   superficie	   (3,57%	  
contro	   2,73%)	   e	   per	   dispersione,	   e	   corrisponde	   ad	   una	   quantità	   di	   popolazione	  
maggiore:	   la	   densità	   di	   popolazione	   delle	   aree	   extraurbane	   per	   SLL,	   dato	   2001,	   è	  
bassa	  (fino	  3,4	  ab	  kmq)	  nell’area	  friulana	  considerata,	  mentre	  è	  medio	  alta	  (da	  8,1	  a	  
17,6	  ab	  kmq)	  in	  quella	  veneta.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Si	  rimanda	  al	  paragrafo	  della	  Carta	  del	  fabbisogno	  per	  la	  definizione	  di	  consumo	  di	  suolo.	  
2 Ad	  esempio	  come	  fatto	  nel	  Piano	  di	  Colloredo.	  
3	  Come	  nel	  caso	  di	  Moruzzo	  dove	  ha	  un’area	  classificata	  C	  è	  diventata	  un	  circolo	  di	  tennis.	  
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5.3	   Promuovere	  l’agricoltura	  sostenibile	  e	  multifunzionale	  

La	  Comunità	  Collinare	  è	  un	  territorio	  destinato	  in	  notevole	  parte	  all’agricoltura,	  e	  la	  
gestione	   della	   produzione	   agricola	   definisce	   il	   paesaggio	   più	   di	   ogni	   altro	   fattore.	  
Infatti,	  considerando	  come	  fonte	  del	  dato	  in	  merito	  le	  zone	  classificate	  agricole	  dei	  
piani	  regolatori	  si	  ottiene	  che:	  
-‐ zone	  E4:	  	  	   94.622.788	  mq,	  	   	   27,11%	  di	  tutto	  il	  territorio	  (348.964.636mq)	  
-‐ zone	  E5:	  	  	   46.232.306	  mq,	  	   	   13,24%	  
-‐ zone	  E6:	  	  	   74.433.320	  mq,	  	   	   21,32%	  	  
-‐ zone	  E7:	  	  	   	  	  	  2.757.982	  mq	   	   	  	  	  0,79%	  

In	  totale	  la	  parte	  agricola	  (senza	  quella	  classificata	  di	  pertinenza	  dei	  borghi	  ed	  E2	  -‐	  
ambiti	   boschivi)	   risulta	   essere	   il	   62,46%	   del	   territorio,	   senza	   contare	   che	   nella	  
Comunità	  Collinare	  del	   Friuli	   c’è	  anche	   il	   letto	  del	   fiume	  Tagliamento,	   che	  occupa	  
una	  buona	  porzione	  della	  superficie	  del	  territorio.	  

Questa	  grande	  estensione	  produce	  quale	  reddito?	  In	  Italia	  l’agricoltura	  contribuisce	  
con	  appena	  il	  3%	  al	  PIL	  (dato	  2000)	  e	  il	  reddito	  è	  in	  parte	  dovuto	  alle	  sovvenzioni.	  

Di	  contro	  la	  porzione	  del	  territorio	  della	  Comunità	  Collinare	  del	  Friuli	  con	  un	  valore	  
ambientale	  effettivo	  -‐	  riconosciuto	  in	  modo	  ufficiale	  -‐	  è	  molto	  ridotta,	  affermazione	  
possibile	   sulla	   base	   dell’esame	   degli	   ambiti	   della	   Carta	   Natura	   correlata	   con	   il 
Manuale degli habitat della Regione:	  rappresentando	  solo	  gli	  ambiti	  non	  agricoli	  e	  
non	  urbani-‐antropizzati1	  la	  superficie	  interessata	  è	  79.302.385	  mq,	  cioè	  il	  22,72%	  (si	  
veda	  la	  tavola	  relativa).	  Questi	  ambiti	  ufficiali	  sono	  certamente	  riduttivi	  rispetto	  alla	  
realtà,	   ad	   esempio	   mancano	   gli	   ambiti	   del	   sistema	   idrografico	   minore,	   segnalati	  
dallo	   Statuto	   nel	   layer	   delle	   connessioni	   ecologiche,	   ma	   lo	   spazio	   aperto	   della	  
Comunità	  Collinare	  resta	  caratterizzato	  dall’agricoltura,	  non	  dal	  pregio	  naturalistico-‐
ambientale.	  

Il	   Piano	   territoriale	   non	   promuove	   specificatamente	   politiche	   agricole,	   compito	  
demandato	  ai	  Programmi	  di	  sviluppo	  rurale,	  bensì	  stabilisce	  strategie	  per	  un	  uso	  del	  
suolo	   orientato	   all’armonizzazione	   della	   convivenza	   delle	   varie	   attività	   (abitare,	  
produrre,	   tutelare	   l’ambiente).	   Due	   punti	   di	   vista	   convivono	   nel	   giudizio	  
sull’agricoltura	   nelle	   strategie	   di	   costruzione	   del	   territorio:	   l’agricoltura	   come	  
fattore	   principale	   di	   manutenzione	   del	   territorio,	   capace	   forse	   di	   costruire	   una	  
“arcadia	   bucolica”,	   e	   l’agricoltura	   come	   produttore	   non	   sempre	   compatibile	   con	  
l’insediamento	  residenziale,	  soprattutto	  quando	  consiste	  in	  allevamenti	  zootecnici.	  

Il	   giudizio	   dipende	  dalla	   visione	   strategica,	  ma	   secondo	   il	   Piano	   strategico	   le	   aree	  
agricole	   devono	   assumere	   un	   ruolo	   attivo	   nella	   costruzione	   della	   qualità	  
dell’insediamento	  dell'area	  collinare.	  	  

Nuove	   riflessioni	   e	   nuove	   pratiche	   suggeriscono	   che	   lo	   spazio	   coltivato	   deve	  
assumere	   un	   ruolo	   rilevante	   nei	   processi	   di	   urbanizzazione,	   definizione	   del	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Sono	   cioè	   stati	   esclusi	   "nomeclasse"	   =	   'Cave'	   OR	   "nomeclasse"	   =	   'Citta,	   centri	   abitati'	   OR	  
"nomeclasse"	  =	   'Colture	  di	   tipo	  estensivo	  e	  sistemi	  agricoli	   complessi'	  OR	  "nomeclasse"	  =	   'Frutteti'	  
OR	   "nomeclasse"	   =	   'Piantagioni	   di	   pioppo	   canadese'	   OR	   "nomeclasse"	   =	   'Seminativi	   intensivi	   e	  
continui'	  OR	  "nomeclasse"	  =	  'Siti	  industriali	  attivi'	  OR	  "nomeclasse"	  =	  'Vigneti'.	  
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paesaggio,	  tutela	  delle	  aree	  di	  valore	  ambientale	  e	  deve	  essere	  progettato1.	  	  

La	  distinzione	  fra	  quello	  che	  è	  urbano	  e	  quello	  che	  è	  rurale	  è	  sfumata	  ed	  incerta,	  in	  
particolare	   in	   un	   territorio	   come	  quello	  della	   Comunità	  Collinare	  del	   Friuli,	   dove	   i	  
“contadini”	   sono	  sempre	  meno	  e	   le	  dotazioni	  proprie	  della	  vita	  urbana	  diffuse	  ed	  
accessibili	  a	  tutti:	  “campagna	  urbanizzata”	  sarebbe	  la	  definizione	  che	  alcuni	  studiosi	  
darebbero	   a	   questo	   territorio	   poiché	   dalla	   seconda	   guerra	   mondiale	   il	   territorio	  
agricolo	   si	   è	   caricato	   di	   una	   nuova	   economia	   di	   residenze	   ed	   attività	   produttive,	  
alterando	   il	   senso	   della	   campagna	   come	   luogo	   di	   produzione	   primaria,	   fenomeni	  
che	  vanno	  capiti	  e	  non	  stigmatizzati.	  

	  

	  
...	  da	  Susans	  a	  Casasola	  un	  tratto	  di	  territorio	  nè	  agricolo,	  nè	  urbano,	  nè	  attento	  al	  paesaggio	  	  

	  

Negli	   ultimi	   anni	   un	   ricco	   dibattito	   internazionale	   e	   una	   varietà	   di	   pratiche	  
istituzionali	   e	   comunitarie	   hanno	   dedicato	   attenzione	   al	   crescente	   ruolo	  
dell’agricoltura	   nel	   territorio.	   L’agricoltura	   può/deve	   essere	   vista	   come	   fonte	  
strategica	  di	  cibo,	  energia,	  servizi	  sociali	  e	  ambientali2.	  

Il	  Piano	  strategico	  propone	  quindi	  di:	  

• favorire	   la	   conservazione	   del	   paesaggio	   agrario	   tradizionale,	   attraverso	   il	  
ripristino	  degli	  elementi	  caratteristici	  (in	  primo	  luogo	  siepi,	  filari,	  fasce	  alberate,	  
boschetti	   interpoderali	   per	   la	   produzione	   agricola,	  ma	   anche	   per	   costituire	   un	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Generalmente	  gli	  urbanisti	  sottovalutano	  lo	  spazio	  agricolo	  e	  non	  se	  ne	  occupano,	  ma	  “stendono”	  
un	  generico	   lenzuolo	  di	  zone	  E	   (più	  o	  meno	  articolate)	  nelle	  parti	  del	   territorio	  che	  sono	  coltivate.	  
Talvolta	   pongono	   maggiore	   attenzione	   e	   dettaglio	   ai	   territori	   periurbani,	   cioè	   alle	   aree	   collocate	  
lungo	  i	  bordi	  dell’insediamento,	  ai	  margini	  dove	  l’urbano	  incontra	  il	  rurale. 
2	  Ad	  esempio	  Jan	  Douwe	  Van	  Der	  Ploeg	  nel	   libro	  “I	  nuovi	  contadini,	  Le	  campagne	  e	   le	  risposte	  alla	  
globalizzazione”,	  Donzelli	   2009,	   afferma	  come	  anche	  nei	  paesi	   industrializzati	   ci	   siano	   fenomeni	  di	  
ritorno	  a	  un	  modo	  contadino	  di	  fare	  agricoltura,	  principalmente	  per	  ottenere	  autonomia	  rispetto	  al	  
potere	   ordinatore	   degli	   imperi	   agroalimentari,	   basandosi	   sulla	   mobilizzazione	   delle	   risorse	   locali.	  	  
Van	   der	   Ploeg	   propone	   un	   processo	   di	   nuova	   alfabetizzazione	   rurale	   e	   di	   rinnovamento	   e	  
ricostruzione	   della	   figura	   del	   contadino	   per	   combattere	   le	   crisi	   economiche,	   sociali,	   alimentari	   ed	  
ecologiche	   che	   la	   globalizzazione	   industriale	   continua	   ad	   accentuare.	   Van	   der	   Ploeg	   considera	   le	  
aziende	   italiane	   eccellenti	   «per	   l’eterogeneità,	   ossia	   lo	   strutturarsi	   su	   risorse,	   storia	   e	   repertori	  
locali»,	   capaci	   di	   creare	   una	   nuova	   armonia	   tra	   agricoltura,	   società	   e	   natura.	   Si	   veda	   anche	   la	  
giornata	   internazionale	   di	   studi	   Agriculture	   through	   the	   City,	   25	   maggio	   2012,	   Università	   Iuav	   di	  
Venezia.	   	   Ad	   esempio:	   i	   farmer	  markets	   stanno	   fiorendo,	   l’azienda	  WholeFoods	   in	   US	   produce	   e	  
vende	  cibo	  ecologico	  ed	  è	  molto	  “hip”,	  la	  richiesta	  nella	  grande	  città	  NY	  di	  cibo	  ecologico	  ha	  causato	  
la	   rinascita	  dell’agricoltura	  nella	  Hudson	  Valley	  e	   la	   formazione	  di	   intere	  strutture	   logistiche	  per	   la	  
produzione	   e	   la	   commercializzazione;	   Il	   giornale	   Lotus	   n.149	   In	   the	   fields	   parla	   proprio	   di	   questa	  
rinascita	  nel	  mondo.	  
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sistema	   con	  gli	   elementi	   idrici,	   come	  elemento	  estetico,	   come	   fonte	  di	   reddito	  
periodico,	  come	  riparo	  e	   luogo	  di	   riproduzione	  di	   insetti	  e	  uccelli,	   come	  ricetto	  
alla	   selvaggina)	   e	   la	   salvaguardia	   e	  manutenzione	   dei	   percorsi	   (interpoderali	   e	  
capezzagne)	  a	  fondo	  naturale	  quali	  infrastrutture	  legate	  alla	  gestione	  sostenibile	  
delle	  aree	  agricole1;	  

• promuovere	   la	  diversificazione	  colturale	  e	   le	  produzioni	  di	  qualità2	  per	  mercati	  
di	   prossimità	   (km	   zero),	   limitando	   la	   monocultura	   a	   mais3,	   che	   causa	   molti	  
problemi	   (erosione	   del	   suolo,	   scarsa	   protezione	   dagli	   agenti	   atmosferici,	  
diminuzione	  della	  sostanza	  organica	  del	   terreno,	  diminuzione	  della	  capacità	  del	  
terreno	  di	  trattenere	  l’acqua,	  utilizzo	  di	  concimi	  azotati	  di	  sintesi	  che	  richiedono	  
molta	  energia,	   impoverimento	  della	  biodiversità…4);	   la	  diversificazione	  colturale	  
dovrebbe	  aumentare	  il	  valore	  aggiunto	  (marketing,	  agriturismo,	  gastronomia…)	  e	  
l’identità	  al	  territorio;	  si	  possono	  ipotizzare	  mercati	  nei	  centri	  storici,	  anche	  per	  
animare	   la	   vitalità	   urbana	   (molti	   lo	   stanno	   già	   facendo,	   e	   ne	   sono	   note	   le	  
difficoltà;	  bisognerebbe	  insistere	  !!);	  

• promuovere	   la	  multifunzionalità5	   dell’agricoltura,	   cioè	   la	   capacità	   del	   settore	  
primario	   di	   dare	   origine	   a	   produzioni	   congiunte,	   come	   prodotti,	   servizi	  
ambientali	   per	   la	   collettività,	   fruizione	   ricreativa	   e	   didattica,	   per	   tutelare	   il	  
reddito	  delle	  aziende	  agricole	  e	  promuovere	  la	  vitalità	  del	  territorio	  rurale6.	  	  
In	  questo	  senso	  considerare	  l’opportunità	  di	  realizzare	  un	  “parco	  agricolo”7,	  cioè	  
arricchire	   lo	   spazio	   coltivato	   –	   nei	   luoghi	   più	   interessanti	   dal	   punto	   di	   vista	  
paesaggistico	   e	   dopo	   aver	   stimato	   l’esistenza	   della	   necessaria	  massa	   critica	   di	  
utenti	  nella	  Comunità	  Collinare	  del	  Friuli	  e	  nei	  poli	  urbani	  circostanti	  -‐	  di	  servizi	  di	  
uso	   collettivo	   e	   percorsi,	   facendo	   in	   modo	   che	   sia	   multifunzionale	   ed	  
attraversabile;	  questo	  utilizzando	  gli	  elementi	  ed	  i	  segni	  caratteristici	  del	  mondo	  
rurale	   (si	   veda	   il	   punto	   precedente)	   e	   nell’obiettivo	   di	   stabilire	   un	   progetto	   di	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Si	   veda	   Enos	   Costantini,	   Emilio	   Gottardo,	   Ambiente,	   paesaggio,	   riordino	   fondiario	   in	   Friuli,	  
Cooperativa	  editoriale	  “il	  Campo”,	  Udine	  1985.	  
2 Le	  coltivazioni	   frutticole	  e	  viticole,	   se	  praticate	  a	   livello	  "industriale"	  comportano,	  però,	  maggiori	  
trattamenti	   rispetto	   al	   mais,	   che	   richiede,	   invece,	   molta	   acqua	   e	   azoto	   e	   quindi	   potrebbero	   non	  
essere	  meno	  impattanti.	  
3	   Riguardo	   alla	   convenienza	   economica	   della	   coltivazione	   del	  mais	   le	   opinioni	   non	   sono	   concordi.	  
Secondo	  alcuni	  può	  procurare	  buon	  reddito	  (come	  anche	  la	  soia),	  secondo	  altri	  si	  sostiene	  grazie	  alle	  
sovvenzioni	   della	   UE.	   	   Costantini,	   Gottardo	   Ibidem	   p.18	   “Non	   si	   può	   tacere	   dell’aleatorietà	  
economica	  [della	  monocultura	  maidicola],	  nè	  dell’incertezza	  degli	  eventi	  climatici,	  del	  parassitismo,	  
dell’accumulo	   di	   pesticidi,	   della	   degradazione	   fisico-‐chimico-‐biologica	   dei	   terreni...	   nessuna	  
catastrofe	  è	  alle	  porte,	  ma	  bisognerò	  cominciare	  a	  pensare	  al	  dopo-‐mais”.	  	  
4	  Costantini,	  Gottardo	  Ibidem.	  	  
5	   La	   Commissione	   agricoltura	   dell’Organizzazione	   per	   la	   Cooperazione	   e	   lo	   Sviluppo	   Economico	  
definisce	  la	  multifunzionalità	  in	  agricoltura:	  “Oltre	  alla	  sua	  funzione	  primaria	  di	  produrre	  cibo	  e	  fibre,	  
l’agricoltura	  puo’	  anche	  disegnare	  il	  paesaggio,	  proteggere	  l’ambiente	  e	  il	  territorio	  e	  conservare	  la	  
biodiversità,	  gestire	  in	  maniera	  sostenibile	  le	  risorse,	  contribuire	  alla	  sopravvivenza	  socio-‐economica	  
delle	   aree	   rurali,	   garantire	   la	   sicurezza	   alimentare.	   Quando	   l’agricoltura	   aggiunge	   al	   suo	   ruolo	  
primario	  una	  o	  più	  di	  queste	   funzioni	  può	  essere	  definita	  multifunzionale.”	   Il	  decreto	   legislativo	  n.	  
228	  del	  18	  maggio	  2001	  amplia	  lo	  spettro	  delle	  attività	  che	  possono	  definirsi	  agricole.	  	  
6	   Si	   veda	   il	   progetto	   “Multifarm:	   sostenibilità	   ambientale	   per	   la	   multifunzionalità	   dell’azienda	  
agricola”	  dell’Università	  degli	  studi	  di	  Udine	  finanziato	  dalla	  Regione	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  nel	  2009.	  
7	   Si	   veda	   ad	   esempio	  Pierre	  Donadieu,	   Campagne	  urbane.	  Una	  nuova	  proposta	   di	   paesaggio	   della	  
città,	  Donzelli	  2006.	   	   Il	  sindaco	  di	  Colloredo	  riconosce	  già	  il	  suo	  territorio	  edificato	  -‐	  coltivato	  come	  
un	  “parco”.	  	  
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fruizione	   e	   di	   prossimità	   con	   l’abitato,	   ma	   facendo	   attenzione	   che	   le	   azioni	  
promosse	  permettano	  il	  continuo	  svolgimento	  delle	  attività	  agricole	  e	  non	  siano	  
procedimenti	   ulteriormente	   urbanizzativi	   del	   territorio	   agricolo;	   tale	   progetto	  
deve	   essere	   coerente	   e	   in	   relazione	   con	   la	   forma	   e	   i	   contenuti	   della	   cintura	  
verde;	  

• introdurre	   tecniche	   a	   basso	   impatto	   per	   limitare	   i	   fattori	   di	   inquinamento	   e	  
conservare	  l’equilibrio	  ecologico	  dell’agroecosistema;	  

• evitare	   l’utilizzazione	   di	   terreno	   agricolo	   per	   "parchi"	   fotovoltaici	   a	   terra,	  
soprattutto	   nelle	   aree	   di	   buona	   suscettività	   agricola,	   nelle	   aree	   di	   valore	  
paesaggistico	   poste	   in	   riviera,	   nelle	   aree	   visibili	   dagli	   insediamenti	   residenziali,	  
nelle	  aree	  visibili	  dalle	  strade	  principali;	  

• alimentare	   condizioni	   favorevoli	   al	   consumo	   di	   beni	   prodotti	   vicino	   al	  
consumatore	  (consumo	  a	  chilometro	  zero,	  vendita	  diretta	  dei	  prodotti,...)	  

• considerare	  la	  possibilità	  di	  sostituire	  allevamenti	  zootecnici	  intensivi	  concentrati	  
in	  stalle,	  	  con	  allevamenti	  a	  pascolo	  di	  maggior	  pregio.	  

Qualora	   la	   fascia	   di	   protezione	   dell'abitato,	   di	   cui	   al	   paragrafo	   precedente,	   che	  
nasce	   come	   concezione	   originata	   dall’edificato,	   come	   anche	   la	   realizzazione	   di	  
“parco	  agricolo”	  costituiscano	  un	  onere	  per	   l’agricoltura,	   in	  quanto	   riduttrici	  delle	  
attività	   e	   quindi	   del	   reddito	   di	   alcuni	   suoli,	   si	   dovranno	   studiare	   i	   necessari	  
indennizzi.	  In	  tal	  caso	  l’insediamento	  deve	  farsi	  carico	  di	  questo	  onere	  che	  dovrebbe	  
essere	  riconosciuto	  in	  quanto	  vincolo	  alla	  completa	  disponibilità	  del	  bene.	  

	  

	  
Moruzzo	  -‐	  la	  proliferazione	  di	  nuove	  costruzioni	  sembra	  privilegiare	  il	  criterio	  di	  accessibilità	  dalle	  strade	  
esistenti	  (sede	  delle	  infrastrutture	  urbanizzative)	  e/o	  le	  posizioni	  paesaggisticamente	  pregevoli	  trascurando	  sia	  
gli	  aspetti	  dell'aggregazione	  urbana	  e	  dei	  servizi	  pubblici	  che	  quelli	  relativi	  alla	  relazione	  con	  le	  aree	  agricole.	  	  
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5.4	   Promuovere	  risparmio	  energetico	  e	  l'energia	  da	  fonti	  rinnovabili	  	  

Uno	  dei	  processi	  di	  riqualificazione	  del	  sistema	  urbano,	  per	  renderlo	  più	  efficiente,	  
più	   conveniente	   e	   più	   attrattivo1,	   è	   la	   diminuzione	   del	   consumo	   di	   energia	   e	  
l’utilizzo	   di	   fonti	   energetiche	   rinnovabili.	   Questo	   processo	   di	   riqualificazione	   è	  
importante	   anche	   per	   bilanciare	   il	   maggiore	   consumo	   energetico	   generato	   dalla	  
dispersione	  territoriale.	  	  

In	  termini	  generali	   il	  Piano	  strategico	  propone	  che	  anche	   i	  Comuni	  della	  Comunità	  
Collinare	   del	   Friuli	   si	   conformino	   al	   pacchetto	   clima-‐energia	   approvato	   dal	  
Parlamento	  UE	   per	   i	   seguenti	   obiettivi	   strategici:	   entro	   il	   2020	   ridurre	   del	   20%	   le	  
emissioni	  di	  gas	  a	  effetto	  serra,	  portare	  al	  20%	  il	  risparmio	  energetico	  e	  aumentare	  
al	  20%	  il	  consumo	  di	  fonti	  rinnovabili	  (17%	  per	  l'Italia).	  	  

L’Amministrazione	  regionale	  sta	  aggiornando	  il	  Piano	  energetico	  regionale	  del	  2007	  
per	  recepire	  la	  direttiva	  Europea	  “20-‐20-‐20”,	  passando	  dall’attuale	  5%	  al	  14%	  entro	  
il	  2020;	  probabilmente	  a	  seguito	  della	  sua	  approvazione	  verranno	  previsti	  incentivi.	  

La	  questione	  energia	  è	   in	  continua	  e	  rapida	  evoluzione,	  per	   tecniche,	  normative	  e	  
sovvenzioni,	  ma	  per	  raggiungere	  tali	  obiettivi	  il	  Piano	  strategico	  propone	  che:	  

- i	  dispositivi	  del	  solare	  termico	  e	  solare	  fotovoltaico	  si	  diffondano	  nella	  massima	  
misura	   possibile	   sulle	   coperture	   degli	   edifici,	   limitando	   o	   regolamentando	  
rigidamente	  la	  possibile	  collocazione	  di	  impianti	  fotovoltaici	  a	  terra;	  

- gli	   edifici	   pubblici	   siano	   dotati	   di	   impianti	   per	   la	   produzione	   di	   energia	  
rinnovabile	  e	  di	  dispositivi	  per	  la	  riduzione	  del	  consumo	  energetico	  (sostituzione	  
di	   serramenti,	   incremento	   dell’isolamento	   termico,	   impianti	   di	   ultima	  
generazione	  per	  il	  riscaldamento	  e	  il	  raffrescamento...);	  

- ogni	   Comune	   promuova	   una	   somma	   di	   piccoli	   impianti	   distribuiti	   e	   diffusi	   e	  
legati	   alla	   vocazione	   locale,	   che	   sfruttino	   le	   risorse	   esistenti	   ed	   abbondanti	   in	  
Comunità	  Collinare2:	  

Biomasse	  da	  residui	  agricoli	  –	  si	  tratta	  di	  combustibili	  lignocellulosici	  ottenuti	  dal	  
comparto	  agrario,	  quali	  paglie	  da	  cereali,	   sottoprodotti	  del	  mais	  e	  delle	  colture	  
arboree	   da	   frutto,	   da	   ulivo	   e	   da	   vite,	   da	   colture	   erbacee	   annuali	   o	   pluriennali.	  
Impianti	  di	  nuova	  costruzione	  per	  microgenerazione	  potranno	  essere	  costruiti	  in	  
modo	  diffuso	  nel	  territorio	  nelle	  aree	  di	  produzione	  della	  biomassa	  e	  in	  grado	  di	  
utilizzare	   il	   combustibile	   con	   le	   caratteristiche	   fisiche	   e	   merceologiche	   della	  
produzione	   prevalente	   in	   Comunità	   Collinare.	   	   Si	   tratta	   di	   un	   settore	   di	   grandi	  
prospettive	   che	   è	   in	   grado	   di	   soddisfare	   le	   esigenze	   economiche	   delle	   aziende	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  In	  Europe	  2020:	  Why	  does	  Europe	  need	  sustainable	  growth?	  Meeting	  our	  energy	  goals	  could	  save	  
€60	  billion	  on	  Europe's	  bill	  for	  oil	  and	  gas	  imports	  by	  2020	  –	  essential	  for	  both	  energy	  security	  and	  
economic	  reasons.	  http://ec.europa.eu/europe2020/europe-‐2020-‐in-‐a-‐
nutshell/priorities/sustainable-‐growth/index_en.htm.	  
2	  Anche	  le	  biomasse	  forestali	  possono	  essere	  una	  risorsa	  in	  Comunità	  Collinare	  del	  Friuli	  anche	  se	  
non	  ci	  sono	  grandi	  estensioni	  di	  boschi	  (a	  parte	  Forgaria,	  Ragogna	  e	  Buja),	  ma	  potranno	  diventarlo	  se	  
si	  diffonderanno	  le	  aree	  boscate	  nella	  cintura	  verde	  da	  istituire;	  il	  comune	  di	  Ragogna,	  ad	  esempio,	  
ha	  dato	  il	  via	  a	  un	  progetto	  di	  realizzazione	  di	  un	  impianto	  a	  biomassa	  legnosa	  per	  riscaldare	  il	  
complesso	  scolastico	  e	  il	  museo-‐biblioteca.	  
La	  possibilità	  di	  produrre	  energia	  idroelettrica	  è	  già	  stata	  abbondantemente	  sfruttata	  anche	  con	  
piccoli	  salti.	  
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agricole	   soprattutto	   in	   pianura,	   dando	   sbocco	   alle	   esigenze	   di	   diversificazione	  
della	   produzione,	   attualmente	   per	   lo	   più	   maidicola,	   e	   determinando	   un	  
incremento	   del	   reddito	   dell’azienda	   nel	   caso	   in	   cui	   vengano	   utilizzati	   i	   residui	  
colturali	  della	  produzione	  agricola1.	  

Biomasse	  da	  colture	  energetiche	  dedicate	  –	  si	  tratta	  di	  colture	  oleaginose	  quali	  
girasole,	   colza,	   soia,	   ad	   oggi	   presenti	   in	   Comunità	   Collinare	   del	   Friuli;	  
l’allestimento	   degli	   impianti	   richiede	   un	   intervento	   concertato	   tra	   gli	   operatori	  
agricoli	   ed	   industriali,	   anche	   in	   un	   ambito	   di	   programmazione	   regionale2;	   è	  
quindi	   necessario	   promuovere	   questo	   sfruttamento	   con	   azioni	   concertate	   e	  
sperimentali	   tenendo	   conto	   che	   l’energia	   prodotta	   dagli	   impianti	   non	   sia	  
inferiore	  a	  quella	  necessaria	  per	  produrre	  le	  colture	  oleaginose.	  

Biogas	  –	  si	  tratta	  di	  recuperare	  il	  gas	  da	  reflui	  zootecnici	  e	  da	  reflui	  dell’industria	  
agroalimentare	   con	   impianti	   di	   piccole	   o	   medie	   dimensioni	   (200-‐1000	   m3	   di	  
reattore),	  facendo	  attenzione	  alla	  loro	  localizzazione	  per	  gli	  impatti	  ambientali;	  	  

Geotermia	   –	   il	   potenziale	   di	   sfruttamento	   sembra	   molto	   rilevante	   ed	   appare	  
auspicabile	  una	  sperimentazione	  per	  la	  diffusione	  di	  questi	  impianti3.	  

- la	   Comunità	   Collinare	   del	   Friuli	   rediga	   un	   Piano	   energetico	   (o	   una	   serie	   di	  
indirizzi)	   per	   l’intera	   comunità	   per	   coordinare	   le	   iniziative	   e	   per	   individuare	   le	  
migliori	  localizzazioni	  degli	  impianti.	  

Per	   quanto	   riguarda	   il	   risparmio	   energetico	   il	   Piano	   accoglie	   ed	   incentiva	   le	  
disposizioni	   regionali	   in	   materia	   di	   edilizia	   sostenibile,	   da	   certificare	   attraverso	   il	  
protocollo	   VEA4.	   Ciascun	   Comune	   -‐	   in	   considerazione	   delle	   condizioni	   specifiche	  
locali	  -‐	  potrà	  stabilire	  obiettivi	  di	  qualità	  edilizia	  per	  il	  risparmio	  energetico,	  tecniche	  
e	  modalità	  costruttive	  sostenibili	  ed	  eventuali	  incentivi	  finanziari	  o	  volumetrici.	  

Si	  vedano	  gli	  scenari	  e	  le	  buone	  pratiche.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Da	  p.	  57	  Del	  Piano	  regionale	  del	  2007.	  
2	  Dal	  Piano	  regionale	  del	  2007.	  
3	  Non	  esiste	  una	  legge	  in	  regione	  che	  normi	  il	  geotermico,	  che	  viene	  realizzato	  di	  solito	  con	  scavi	  di	  
profondità	  limitata	  (ad	  esempio	  tutto	  il	  parcheggio	  del	  centro	  commerciale	  Terminal	  Nord	  è	  una	  
centrale	  geotermica);	  Veneto,	  Piemonte,	  Lombardia	  (con	  regolamento),	  Toscana,	  Emilia	  hanno	  
approvato	  normativa	  in	  merito. 
4	  Per	  quanto	  riguarda	  il	  risparmio	  energetico	  la	  normativa	  regionale,	  recependo	  la	  Direttiva	  
2002/91/CE	  del	  16	  dicembre	  2002	  sul	  rendimento	  energetico	  nell’edilizia,	  promuove	  la	  VEA	  
(Valutazione	  Energetica	  Ambientale)	  strumento	  di	  certificazione	  energetica	  ed	  ambientale	  della	  
regione	  DPR	  1	  ottobre	  2009	  n.0274/Pres	  –	  regolamento	  per	  la	  certificazione	  VEA	  di	  sostenibilità	  
energetico	  ambientale	  degli	  edifici,	  di	  cui	  all’art.	  6	  bis	  LR	  18	  agosto	  2005	  n.23	  disposizioni	  in	  materia	  
di	  edilizia	  sostenibile.	  	  
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5.5	   Migliorare	  puntualmente	  le	  infrastrutture	  stradali	  

L'accessibilità	   è	   una	   condizione	   indispensabile	   per	   lo	   sviluppo	   economico	   e	   la	  
crescita	  e	  l’atteggiamento	  verso	  la	  costruzione	  delle	  infrastrutture	  stradali	  è	  molto	  
influenzato	   dall’idea	   della	   loro	   rilevanza	   per	   la	   costruzione	   della	   ricchezza	   di	   un	  
territorio.	   Talvolta	   si	   parla	   di	   “ritardo	   infrastrutturale”	   e	   nuove	   strade	   vengono	  
reclamate	  per	  costruire	  territori	  capaci	  di	  reggere	  la	  competizione	  e	  per	  superare	  il	  
modello	   di	   produzione	   diffusa,	   proprio	   anche	   della	   Comunità	   Collinare,	   il	   quale,	  
però,	  ha	   saputo	  prosperare	  ottimizzando	   il	   supporto	   infrastrutturale	  ereditato	  dal	  
passato	  -‐	  la	  rete	  stradale	  minore	  capillarmente	  diffusa	  -‐	  e	  senza	  politiche	  specifiche	  
di	  incremento	  della	  dotazione	  di	  infrastrutture	  e	  servizi	  per	  la	  produzione1.	  

Bisogna	   ricordare	   a	   questo	   proposito	   che,	   se	   l’investimento	   in	   infrastrutture	   dei	  
trasporti	   costituisce	   un	   presupposto	   indispensabile	   alla	   crescita	   economica,	   la	  
dotazione	  di	   infrastrutture	  non	  riesce	  a	  spiegare	   i	  differenziali	  di	  sviluppo	  né	  nelle	  
aree	   economicamente	   più	   mature,	   né	   nelle	   aree	   in	   ritardo.	   Un	   assunto	  
fondamentale	  dell’economia	  dei	  trasporti	  è	  che	  essi	  si	  espandono	  parallelamente	  al	  
reddito;	   cioè	   lo	   sviluppo	   dei	   trasporti	   dipende	   dallo	   sviluppo	   della	   domanda	   di	  
servizio	  che	  proviene	  dagli	  altri	  settori	  (produzione,	  commercio	  principalmente).	  	  

Gli	   investimenti	   nelle	   infrastrutture	   dei	   trasporti	   sono,	   quindi,	   una	   condizione	  
necessaria,	   ma	   non	   sufficiente	   per	   il	   progresso	   economico,	   sono	   un	   fattore	  
condizionante	  e	  non	  un	  fattore	  propulsivo.	  Questo	  concetto	  è	  molto	  rilevante	  alla	  
luce	   di	   altri	   fattori	   che	   oggi	   si	   ritiene	   debbano	   dare	   forma	   allo	   sviluppo,	   quali	   il	  
consumo	   di	   suolo	   (le	   strade	   sono	   generalmente	   fattori	   che	   incentivano	   nuove	  
espansioni),	  l’impatto	  ambientale,	  la	  spesa	  pubblica.	  

Nella	  Comunità	  Collinare	  del	  Friuli	   la	  rete	  stradale	  ha	  mantenuto	  un	  buon	  livello	  di	  
efficienza;	   sono	   tuttavia	   evidenti	   alcuni	   punti	   problematici	   ed	   alcuni	   "sogni	   nel	  
cassetto";	  a	  tal	  proposito,	  il	  Piano	  strategico	  propone	  quanto	  segue.	  

	  

Infrastrutture	  di	  scala	  sovraordinata	  	  

Nello	   schema	   strutturale	   delle	   infrastrutture	   per	   la	  mobilità	   stradale	   regionale	   la	  
realizzazione	  della	  Sequals	  -‐	  Gemona	  è	  di	  evidente	  utilità	  come	  collegamento	  veloce	  
a	   grande	   scala,	   ma	   ha	   sicuramente	   un	   costo	   elevatissimo	   (probabilmente	  
sproporzionato	   al	   beneficio)	   e	   un	   impatto	   ambientale	   molto	   rilevante	   vista	  
l’orografia	   interessata	   dalle	   ipotesi	   di	   tracciato	   finora	   note;	   il	   comune	   di	   Forgaria	  
teme	  il	  suo	  passaggio,	  e	  lo	  sviluppo	  economico	  che	  la	  strada	  potrebbe	  portare	  resta	  
una	   chimera;	   il	   comune	   di	   Buja	   la	   interpreta	   come	   possibile	   alternativa	   utile,	  ma	  
non	   necessaria	   per	   l’accesso	   alla	   zona	   industriale;	   sicuramente	   devastante	   delle	  
aree	  agricole	  interessate.	  	  

Questa	  arteria	  è,	  e	  rimane,	  un	  tema	  molto	  controverso,	  comporta	  molti	  svantaggi	  e	  
nella	  strategia	  della	  manutenzione	  la	  Comunità	  Collinare	  del	  Friuli	  deve	  trovare	  un	  
equilibrio	  indipendentemente	  dalla	  decisione	  in	  merito.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Francesco	  Indovina,	  La	  città	  diffusa,	  in	  AAVV,	  La	  città	  diffusa,	  DAEST	  1990,	  p.	  24,	  29.	  
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Le	  strade	  di	  grande	  collegamento	  fra	  il	  territorio	  e	  i	  poli	  esterni	  	  

Sono	  3	  le	  arterie	  principali	  che	  intersecano	  il	  territorio	  della	  Comunità	  Collinare	  del	  
Friuli	  coagulando	  il	  traffico	  stradale:	  
• SR	  463	  	  
• SR	  464	  	  
• SP	  Osovana	  

Il	   traffico	   non	   è	   congestionato,	   ci	   sono	   momenti	   nella	   giornata	   di	   rallentamento	  
perché	  i	  centri	  sono	  collocati	  a	  cavallo	  di	  queste	  arterie;	  puntuali	  situazioni	  critiche	  
che	  possono	  essere	  migliorate	  (Dignano1,	  Comerzo,	  Villanova,	  Ciconicco	  e	  San	  Vito).	  

Situazioni	  critiche	  che	  non	  possono	  essere	  affrontate	  con	  un	  “grande”	  progetto,	  ma	  
realizzando	   interventi	   puntuali	   relativamente	   “piccoli”	   per	   fluidificare	   il	   traffico	   e	  
aumentare	   la	   sicurezza:	   allargamento	   e/o	   rettifica	   della	   sezione	   stradale,	   rotonde	  
(per	  far	  fluire	  il	  traffico),	  aiuole	  centrali	  (per	  impedire	  le	  svolte	  a	  sinistra	  e	  dividere	  il	  
traffico),	  viabilità	   laterale	  parallela	   (per	  distribuire	   il	   traffico)	  e	  raggruppamento	  di	  
accessi	  ed	  immissioni,	  bypass2	  che	  sono	  accettabili	  se	  non	  vengono	  considerati	  quali	  
supporti	  per	  nuove	  urbanizzazioni	  e	  nuovi	  centri	  commerciali.	  

	  

Viabilità	  interna	  intercomunale	  e	  interfrazionale	  

Le	   strade	   esistenti	   formano	   un	   sistema	  molto	   diffuso	   e	   funzionale,	   che	   è	   andato	  
incrementandosi	   nel	   tempo	   con	   l’aggiunta	   di	   piccoli	   tratti;	   a	   questo	   livello	   si	  
possono	   applicare	   gli	   stessi	   ragionamenti	   di	   cui	   al	   punto	   precedente:	   interventi	  
piccoli	  puntuali	  per	  fluidificare	  il	  traffico	  e	  aumentare	  la	  sicurezza,	  comprese	  le	  aree	  
a	  30	  km/h.	  Non	  si	  può,	  infatti,	   immaginare	  di	  infrastrutturare	  tutto	  il	  territorio	  per	  
risolvere	   alcune	   situazioni	   critiche,	   come	   la	   presenza	   di	   insediamenti	   produttivi	  
accessibili	  solo	  attraverso	  strade	  di	  distribuzione	  locale.	  	  

Gli	  enti	  gestori	  delle	  strade	  (FVG	  strade	  e	  Provincia)	  ed	  i	  Comuni	  dispongono	  di	  tutti	  
i	   dati	   e	   i	  monitoraggi	   per	   valutare	   le	   singole	   emergenze	   e	   stanno	   già	   realizzando	  
progetti	  capillari3.	  Per	  facilitare	  questi	   interventi	  puntuali	  a	  livello	  comunale	  i	  Piani	  
regolatori	  comunali	  devono	  riservare	  abbondanti	  spazi	  necessari	  a	  questi	  interventi	  
(la	  fascia	  di	  rispetto	  non	  si	  applica,	  infatti,	  nelle	  zone	  urbane).	  	  

	  

Viabilità	  alternativa	  	  

La	  mobilità	   alternativa	   è	  una	   risorsa	   strategica	   che	  migliora	   la	   qualità	  del	   sistema	  
insediativo	   e	   alimenta	   il	   turismo,	   permettendo	   ad	   alcuni	   luoghi	   raggiunti	   ed	  
attraversati	  di	  cambiare	  “identità”,	  diventando	  luoghi	  di	  valore	  collettivo.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Senza	  la	  Sequals	  -‐	  Gemona	  la	  rettifica	  della	  SS	  552	  scaricherà	  il	  traffico	  sulla	  463	  peggiorando	  la	  
situazione	  attuale	  a	  Dignano.	  
2	  Ad	  esempio	  quello	  ad	  est	  della	  zona	  dei	  prosciuttifici	  a	  San	  Daniele	  e	  quello	  ad	  ovest	  della	  zona	  
industriale	  di	  Fagagna.	  Non	  è	  però	  possibile	  pensare	  di	  costruire	  by-‐pass	  attorno	  ad	  ogni	  situazione	  
critica,	  qualche	  grado	  di	  congestione	  deve	  essere	  accettato	  come	  “fisiologico”.	  
3	  Ad	  esempio	  l’allargamento	  della	  SP	  66	  del	  Corno	  nel	  tratto	  Giavons	  –	  San	  Daniele	  è	  stato	  
recentemente	  concluso.	  
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Il	  Piano	  propone	  di	  incrementare	  la	  mobilità	  alternativa	  da	  un	  lato	  per	  attraversare	  
tutto	  il	  territorio	  della	  Comunità	  Collinare	  dall’altro	  per	  godere	  di	  tutti	  i	  suoi	  diversi	  
ambiti	  paesaggistici	  che	  sfumano	  dalle	  colline	  verso	  la	  pianura,	  cioè	  realizzare	  piste	  
ciclabili	  urbane,	  ciclovie	  e	  ippovie	  (e	  marciapiedi	  dove	  mancano)	  ovunque	  possibile	  
sia	   con	   piccoli	   interventi	   puntuali	   (anche	   solo	   individuazione	   e	   segnalazione	   di	  
tragitti	   e	   percorsi,	   infatti	   spesso	   non	   servono	   piste	   in	   sede	   propria	   asfaltata	   con	  
strutture	  di	  servizio)	  che	  con	  progetti	  complessivi	  di	  attraversamento	  (creazione	  di	  
nuovi	   percorsi).	   La	   nuova	   carta	   predisposta	   dalla	   Comunità	   Collinare	   in	  
collaborazione	   con	   l'editore	   Tabacco	   è	   strumento	   che	   ben	   esprime	   questa	  
attenzione,	   evidenziando	   come	   le	   piste	   ciclabili	   ed	   i	   percorsi	   "alternativi"	   siano	  
pochi	  rispetto	  alla	  potenzialità,	  alle	  qualità	  del	  territorio	  ed	  ai	  suoi	  vantaggi:	  è	  molto	  
vicino	   a	   Udine,	   è	   facile	   da	   attraversare	   e	   senza	   pericoli,	   contrariamente	   alla	  
montagna	  non	  ha	  grandi	  dislivelli	  ed	  è	  frequentabile	  in	  tutte	  le	  stagioni1.	  

Si	  tratta	  di	  connettere	  in	  rete,	  con	  continuità,	  gli	   insediamenti	  con	  i	  siti	  sportivi,	   le	  
aree	  esterne,	  i	  nodi	  del	  trasporto	  pubblico,	  le	  aree	  naturali.	  

	  

	  
Dignano	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vantaggi	  ricordati	  dalla	  guida	  naturalistica	  Candolini	  alla	  presentazione	  della	  nuova	  carta	  Tabacco	  
presso	  la	  sede	  della	  Comunità	  Collinare	  il	  24	  agosto	  2012.	  
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5.6	   Consolidare	  e	  gestire	  le	  aree	  industriali-‐artigianali	  e	  il	  commercio	  

Le	  zone	  industriali,	  in	  termini	  generali,	  sono	  sufficienti	  per	  estensione	  alla	  luce	  della	  
crisi	   economica	   globale	   attuale,	   anche	   perchè	   sono	   ancora	   disponibili	   aree	   che	  
possono	  essere	  edificate	  secondo	  gli	  strumenti	  urbanistici	  vigenti.	  	  

Per	  rispondere	  a	  future	  esigenze	  di	  insediamento	  o	  di	  trasformazione	  funzionale	  del	  
patrimonio	   immobiliare	  ed	   infrastrutturale	  esistente	  è	  strategico	  –	   la	  maggioranza	  
dei	   sindaci	   intervistati	   ha	   indicato	   questa	   necessità	   -‐	   che	   l’offerta	   dell’intero	  
comprensorio	   venga	   gestita	   nel	   suo	   complesso	   per	   garantire	   efficienza,	   costi	   di	  
investimento	   e	   capacità	   di	   attrazione	   di	   manodopera	   qualificata	   e	   al	   contempo	  
difendere	  la	  qualità	  dell’insediamento	  ed	  il	  paesaggio.	  	  

La	   Comunità	   Collinare	   dovrebbe	   essere	   parte	   attiva	   e	   protagonista	   di	   riferimento	  
nel	   coordinare	   queste	   politiche	   ed	   individuare	   o	   confermare	   vocazioni	   dei	   singoli	  
Comuni	   o	   singole	   aree,	   L’Agenzia	   di	   Sviluppo	   del	   Distretto	   Industriale	   -‐	   Parco	  
Agroalimentare	  di	  San	  Daniele,1	  ha,	  anch'esso,	  proposto	  un	  programma	  di	  sviluppo	  
che	  comprende	  il	  coordinamento	  delle	  politiche	  urbanistiche.	  

I	  diversi	  Comuni	  dovrebbero	  confrontarsi	  e	   collaborare	  nella	  pianificazione;	  alcuni	  
non	  vogliono	  aree	   industriali	   (anche	  perchè	  queste	  quando	  previste	  sono	  state	  un	  
fallimento),	   altri	   le	   hanno	   in	   sedi	   poco	   fortunate,	   altri	   vorrebbero	   ampliarle.	   Per	  
abbassare	   il	   livello	   di	   competizione	   e	   conflitto	   sarebbe	   logico	   immaginare	   la	  
distribuzione	  fra	  Comuni	  degli	   introiti	   (	  ma	  anche	  degli	  oneri)	  dovuti	  alla	  presenza	  
delle	   zone	   industriali	   e/o	   commerciali	   in	   funzione	  della	  distribuzione	  degli	   impatti	  
negativi	   (inquinamento	   atmosferico	   e	   della	   falda,	   rumore,	   traffico,	   depurazione,	  
ecc.)	  degli	  impianti.	  	  Queste	  tematiche	  saranno	  sempre	  più	  impellenti	  alla	  luce	  delle	  
nuove	   fiscalità,	   e	   probabilmente	   troveranno	   alcune	   soluzioni	   nei	   processi	   di	  
aggregazione	  comunali	  che	  si	  profilano	  all'orizzonte.	  

	  

	  
zona	  industriale	  agroalimentare	  San	  Daniele	  

	  
zona	  mista	  industriale/commerciale	  Fagagna	  

	  

Le	  imprese	  di	  piccole	  dimensioni,	  sorte	  spontaneamente	  in	  forma	  diffusa	  su	  tutto	  il	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Legge	  Regionale	  11/11/1999,	  n.	  027	  -‐	  	  Per	  lo	  sviluppo	  dei	  Distretti	  industriali.	  	  
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territorio,	  sembrano	  non	  risentire	  del	  non	  essere	  inserite	  in	  un	  distretto	  produttivo	  
ben	   servito	   per	   servizi	   e	   collegamento	   con	   le	   grandi	   arterie	   e	   generalmente	   sono	  
accettate	  dal	  contesto;	  ma	  tale	  aspetto	  è	   indicativo	  di	  una	  visione	   imprenditoriale	  
acerba	   e	   troppo	   poco	   strutturata.	   Nel	   breve	   periodo	   esprime	   dinamismo	   ed	  
flessibilità	  ma	  non	  è	  in	  grado	  di	  reggere	  a	  medio-‐lungo	  termine.	  

E'	  necessario	  evitare,	  in	  futuro,	  proliferazione	  di	  nuove	  attività	  produttive	  al	  di	  fuori	  
delle	   zone	   industriali	   e	   tendere	   al	   superamento	   della	   logica	   di	   disseminazione	  
territoriale,	   come	   indicato	   dal	   PGT;	   per	   favorire	   la	   ricollocazione	   di	   attività	   che	  
hanno	   esigenze	   e	   progetti	   di	   crescita	   può	   essere	   opportuno	   utilizzare	   metodi	   di	  
compensazione,	  perequazione,	  convenzione,	  contrattazione.	  

Le	   zone	   industriali	   esistenti	   possono	   essere	   considerate	   generalmente	   compiute	  
cioè	   infrastrutturate	   (le	   tre	   zone	   più	   grandi	   sono	   collocate	   lungo	   le	   arterie	  
principali);	  è	  possibile	   immaginare	   interventi	  di	   valorizzazione,	   compensativa	  della	  
loro	  invadenza,	  per	  aumentare	  la	  qualità	  dello	  spazio	  in	  termini	  visivi	  e	  funzionali	  e	  
la	  relazione	  delle	  zone	  produttive	  con	  il	  paesaggio:	  
-‐	   interventi	  di	  mitigazione	  (interventi	  minimi	  quali	  filari	  alberati,	  rivestimenti	  verdi,	  
colorazione	  delle	  pareti	  e	  coperture,	  o	  più	  onerosi	  quali	  ridefinizione	  delle	  facciate	  
adiacenti	  lo	  spazio	  di	  accesso,	  costruzione	  di	  barriere	  anti-‐rumore)	  
-‐	  interventi	  di	  riqualificazione	  (allestimento	  dello	  spazio	  aperto	  fra	  i	  capannoni	  con	  
incremento	  delle	  are	  a	  verde	  negli	  spazi	  residui,	  alberature,	  bacini	  di	  raccolta	  delle	  
acque	  e	  loro	  depurazione,	  elementi	  da	  connettere	  con	  la	  cintura	  verde,	  inserimento	  
di	  piste	  ciclabili)	  
-‐	  centrali	  collettive	  di	  co-‐generazione	  
-‐	  programma	  funzionale	  più	  articolato	  nelle	  aree	  più	  grandi	  (introduzione	  di	  funzioni	  
ad	  uso	  pubblico	  quali	  asili	  e	  aree	  verdi	  o	  centri	  sportivi,	  bar,	  servizi...)	  
	  

zona	  industriale	  CIPAF	  	  -‐	  21	  giugno	  2002	   zona	  industriale	  CIPAF	  -‐	  	  2	  marzo	  2012	  

	  

Il	  Piano	  non	  considera	  strategico	  l’ampliamento,	  o	  nuova	  individuazione,	  delle	  zone	  
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commerciali,	   in	   quanto	   la	   collocazione	   del	   territorio	   collinare	   rispetto	   al	   centro	  
emporiale	  costituito	  dalla	  città	  di	  Udine	  che	  ha	  catalizzato	  sulle	  direttrici	  di	  accesso	  
il	  formarsi	  di	  grandi	  centri	  commerciali,	  l'evoluzione	  del	  sistema	  distributivo	  globale,	  
la	  struttura	  capillare	  del	  sistema	  stradale	  dell'area	  collinare	  con	  le	  sue	  diverse	  aree	  
gravitazionali,	  il	  bacino	  di	  utenza,	  non	  consentono	  di	  prevedere	  sviluppi	  significativi	  
in	  tale	  settore.	  

	  

5.7	   Sviluppare	  i	  servizi	  telematici	  

In	   termini	   generali	   il	   territorio	   collinare	   non	   richiede	   un	   incremento	   qualitativo	   o	  
quantitativo	  dei	  servizi,	  che	  sono	  sufficienti	  e	  soddisfacenti	  tranne	  che	  in	  alcuni	  casi	  
specifici,	  quali	  ad	  esempio	  il	  desiderio	  di	  aree	  sportive	  per	   le	  pratiche	  amatoriali	  o	  
gli	   allenamenti	   a	  Majano,	   del	   teatro	   a	   San	   Daniele,	   di	   un	   unico	   polo	   scolastico	   a	  
Buja,	  della	  sistemazione	  di	  alcuni	  depuratori,	  un	  parco	  attrezzato	  ad	  Osoppo.	  

L’unico	   servizio-‐infrastruttura	   che,	   in	   diversi	   siti	   manca,	   o	   è	   insufficiente,	   e	   che	  
risulta	   indubbiamente	   indispensabile	   per	   lo	   sviluppo	   è	   la	   rete	   telematica	   veloce,	  
infrastruttura	   ormai	   indispensabile	   per	   collegare	   con	   il	   mondo	   il	   sistema	  
residenziale	  oltre	   che	  per	   le	   attività	  produttive.	   Il	   prossimo	  anno	  2013	   il	   progetto	  
Mercurio	  dovrebbe	   stendere	   la	   fibra	  ottica	   a	   disposizione	  degli	   edifici	   pubblici	   e	   i	  
singoli	  comuni	  dovranno	  attrezzarsi	  a	   farla	  arrivare	  anche	  ad	   imprese	  e	  residenze.	  
Alcuni	  comuni	  si	  stanno	  attrezzando	  indipendentemente	  in	  merito.	  
	  

5.8	   Potenziare	  la	  ricettività	  turistica	  

La	   Comunità	   Collinare	   del	   Friuli	   è	   nel	   suo	   insieme	   uno	   dei	   paesaggi	   regionali	   che	  
sicuramente	   definiscono	   l'identità	   del	   territorio	   del	   FVG;	   un	   anfiteatro	   morenico	  
esemplare	  nel	  senso	  geologico	  ed	  anche	  paesaggistico.	  	  

Il	   Piano	   strategico	   propone	   di	   utilizzare	   il	   patrimonio	   artistico-‐culturale	   e	   il	  
paesaggio	  agricolo	  e	  naturale	  per	  costruire	  un	  modello	  di	  sviluppo	  complementare	  a	  
quello	   produttivo-‐industriale.	   Un	   modello	   di	   sviluppo	   fondato	   su	   ospitalità	   e	  
turismo,	  sull'intrattenimento	  di	  qualità,	  sulla	  fruizione	  del	  passato	  storico-‐artistico	  e	  
del	   paesaggio,	   arricchito	   da	   vari	   eventi	   (itinerari	   tematici,	   itinerari	   gastronomici,	  
sagre,	  esposizioni	  ecc.)	  grazie	  a	  una	  varietà	  di	  scenari,	  un	  buon	  clima	  e	  una	  buona	  
tradizione	  enogastronomica.	  Si	   tratta	  di	  portare	  avanti	  un	  modello	  diffuso,	  con	  un	  
alto	   impiego	  di	   lavoro	  ma	   investimenti	   non	  eccessivi	   e	   probabilmente	   in	   grado	  di	  
reggere	   assai	   meglio	   di	   quello	   industriale	   all'irrompere	   della	   globalizzazione,	   dal	  
momento	   che	  nessuna	  Cina/	   India	  potrà	  mai	   inventare	  un	  prodotto	   analogo	  a	  un	  
prezzo	  minore1.	  

La	  manutenzione	  del	  paesaggio	  e	  delle	  aree	  naturali,	   in	  questo	  senso,	  deve	  essere	  
integrata	   con	   la	   promozione	   turistica	   e	   le	   aziende	   agricole	   devono	   partecipare	   a	  
questo	  processo	  di	  valorizzazione	  ed	  ospitalità.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Liberamente	  tratto	  dall’articolo	  di	  Ernesto	  Galli	  della	  Loggia,	  Il	  paesaggio	  preso	  a	  schiaffi,	  in	  Corriere	  
della	  Sera,	  27	  agosto	  2012,	  uno	  dei	  molti	  testi	  che	  recentemente	  trattano	  di	  distruzione	  del	  territorio	  
e	  suo	  recupero.	  



Il	   Piano	   Strategico	   della	   Comunità	   Collinare	   del	   Friuli	   intende	   coinvolgere	   i	   Comuni	  
associati	  nell’applicazione	  dei	  seguenti	  orientamenti	  delle	  politiche	  territoriali	  attraverso	  i	  
rispettivi	  Piani	  Regolatori.	  

strategia	  

	  

manutenzione	  del	  territorio	  	  
	  

Lo	  sviluppo	  (evoluzione	  in	  positivo	  
dell'intero	  sistema	  insediativo)	  consiste	  
nella	  salvaguardia	  dell'esistente	  equilibrio	  
(residenza,	  servizi,	  apparato	  produttivo,	  
infrastrutture)	  tutelando	  le	  caratteristiche	  
ambientali	  e	  paesaggistiche	  del	  territorio	  

qualificare	  gli	  ambiti	  urbani	  attraverso	  	  
-‐	  la	  cura	  degli	  spazi	  e	  degli	  immobili	  esistenti,	  	  
-‐	  l'efficienza	  delle	  infrastrutture,	  	  
-‐	  la	  differenziazione	  dei	  percorsi,	  	  
-‐	  l'animazione	  degli	  spazi	  (mercati,	  eventi,	  ecc);	  
qualificare	  gli	  spazi	  aperti	  attraverso	  
-‐	  la	  tutela	  delle	  aree	  di	  valore	  ambientale,	  
-‐	  la	  (ri)definizione	  della	  relazione	  fra	  aree	  agricole	  e	  
edificato,	  
-‐	  la	  (ri)costruzione	  del	  paesaggio	  rurale.	  

	  
	  

salvaguardare	  valori	  	  
e	  attrattività	  dell'area	  collinare	  

-‐	  il	  paesaggio	  è	  il	  più	  importante	  elemento	  di	  valore	  
distintivo	  dell'area	  collinare	  -‐	  ogni	  sua	  modificazione	  
può	  costituire	  atto	  irreversibile.	  
-‐	  l'assetto	  complessivo	  esistente	  appare	  equilibrato	  
per	  consentire	  manutenzione	  e	  sviluppo	  nell'ambito	  
delle	  manomissioni	  già	  storicamente	  consolidate.	  
-‐	  tutte	  le	  attività	  economiche	  (industriale,	  agricola,	  
turismo)	  devono	  essere	  gestite	  in	  modo	  efficiente	  e	  
sostenibile.	  

	  

(ri)qualificare	  in	  senso	  
residenziale	  l’esistente	  	  

recuperare	  volumi,	  sedimi	  e	  pertinenze	  
dell'insediamento	  di	  matrice	  rurale	  per	  migliorarne	  
le	  potenzialità	  (e	  la	  salubrità)	  insediative	  e	  adeguarlo	  
alle	  nuove	  esigenze	  

obiettivi	  

	  

ridurre	  o	  minimizzare	  
il	  consumo	  di	  suolo	  	  

evitare	  nuove	  espansioni	  del	  sistema	  insediativo	  	  

	  
	  

definire	  (e	  difendere)	  un	  limite	  
all’espansione	  dell’edificato	  	  

la	  gestione	  dei	  PRGC	  	  -‐	  comune	  per	  comune	  -‐	  
deve	  improntarsi	  alla	  ottimizzazione	  del	  rapporto	  fra	  
insediamento	  ed	  infrastrutture	  di	  urbanizzazione	  già	  
presenti.	  

	  

favorire	  (incentivare)	  il	  riutilizzo	  
dell'edificato	  esistente	  	  
(residenziale	  e	  produttivo)	  	  
e	  promuovere	  la	  densificazione	  

al	  fine	  di	  evitare	  sacche	  di	  degrado	  ed	  obsolescenza	  
ed	  assecondare	  la	  riqualificazione,	  
migliorando	  le	  prerogative	  urbane	  dei	  centri	  abitati,	  
	  

i	  Piani	  Regolatori	  definiscano	  tipologie	  insediative	  
cogenti	  (al	  posto	  dei	  parametri).	  

	  

evitare	  (penalizzare)	  le	  
espansioni	  puntuali	  e	  lineari	  

soprattutto	  quelle	  attestate	  lungo	  la	  viabilità	  
primaria	  e	  quella	  di	  collegamento	  dei	  vari	  
insediamenti	  

	  

orientare	  la	  gestione	  agricola	  

-‐	  l'agricoltura	  (sostenibile	  e	  multifunzionale)	  deve	  
assumere	  un	  ruolo	  protettivo	  nei	  confronti	  delle	  aree	  
insediate	  (cintura	  verde).	  
-‐	  aree	  di	  rimboschimento	  e	  modalità	  di	  gestione	  
agricola	  (colture	  e	  zootecnia)	  adatte	  ad	  evitare	  
conflitti	  con	  la	  residenza	  devono	  essere	  promosse	  

	  

tutela	  delle	  aree	  naturali	  	  
e	  dei	  corsi	  d'acqua	  

qualsiasi	  nuova	  compromissione	  (anche	  agricola)	  
delle	  aree	  naturali	  e	  dei	  corsi	  d'acqua	  deve	  essere	  
evitata	  

azioni	  
(attraverso	  	  
i	  	  Piani	  
urbanistici	  
comunali)	  

	  

monitorare	  le	  aree	  produttive	  
-‐	  le	  aree	  industriali	  esistenti	  appaiono	  sufficienti,	  
-‐	  monitoraggio	  costante	  per	  mantenere	  efficienza,	  
produttività	  e	  compatibilità	  delle	  strutture	  esistenti.	  
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6.	   LINEE	  GUIDA	  FIGURATE	  

Le	   linee	   guida	   sono	  accompagnate	  da	   alcune	   immagini,	   che	   -‐	   assieme	  ed	  accanto	  
agli	   scenari	   –	   illustrano	   il	   tema	   e	   fanno	   degli	   esempi	   di	   come	   le	   azioni	   di	  
trasformazione	  potrebbero	  funzionare	  con	  fini	  didascalici	  e	  persuasivi;	  alcune	  aree	  
della	  Comunità	  Collinare	  sono	  state	  scelte	  per	  queste	  simulazioni.	  	  

Questa	   è	   una	   operazione	   che	   sta	   riscuotendo	   in	   ambito	   disciplinare	   un	   certo	  
interesse:	   ad	   esempio	   il	   Piano	   del	   paesaggio	   della	   regione	   Toscana	   ha	   sviluppato	  
alcune	  immagini	  che,	  unendo	  testo	  e	  disegno,	  raccontano	  cosa	  vada	  bene	  e	  cosa	  no	  
nella	   costruzione	   del	   territorio,	   cosa	   si	   possa	   fare,	   dove	   debba	   essere	   portata	  
l’attenzione.	  	  

L’obiettivo	   è	   aumentare	   la	   consapevolezza	   negli	   amministratori	   locali,	   opinion	  
leaders	   e	   vari	   operatori	   dell’importanza	   della	   progettazione	   del	   territorio	   e	   delle	  
conseguenze	   delle	   scelte	   singole	   sul	   contesto	   esteso	   (area	   vasta)	   che	   travalica	   gli	  
ambiti	   interessati	   dai	   singoli	   interventi.	   L’obiettivo	   è	   orientare	   i	   processi	   di	  
trasformazione	  del	  territorio	  mostrando	  esempi.	  

Area	   rappresentata	   (variabile):	   fra	   Fagagna	   e	   Rive	   d’Arcano,	   ambito	   che	   presenta	  
molte	   condizioni	   tipiche	   dell’insediamento	   della	   Comunità	   Collinare	   del	   Friuli:	  
grosso	  borgo	  che	  sente	  la	  pressione	  della	  città,	  insediamento	  lineare,	  ampliamento	  
industriale,	  piccoli	  borghi	  ingranditi.	  

	  

-‐	  Linee	  guida	  figurate	  	   casi	  di	  edificato	  disperso	  

-‐	  Linee	  guida	  figurate	  	   limiti	  dell'insediamento	  

-‐	  Linee	  guida	  figurate	  	   completamento	  e	  densificazione	  

-‐	  Linee	  guida	  figurate	  	   confronto	  con	  l'edificato	  a	  nord-‐ovest	  di	  Treviso	  

-‐	  Linee	  guida	  figurate	  	   sistema	  dei	  boschetti	  interpoderali	  e	  delle	  fasce	  boscate	  

-‐	  Linee	  guida	  figurate	  	   acque	  
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edifici residenziali (senza strutture per la produzione agricola)

piccole lottizzazioni

insediamento produttivo

attrezzature pubbliche
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lotti interclusi già infrastrutturati ed edificati

esempi di aree intercluse dove completare l'insediamento esistente

esempi di aree con vocazione incerta
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continuità ecologica (Statuto)

acque principali
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7.	   SCENARI	  	  

Come	  potrà	  evolvere	  il	  territorio	  ed	  il	  paesaggio	  della	  Comunità	  Collinare	  del	  Friuli?	  
Possiamo	   fare	  delle	   ipotesi	  di	   sviluppo	   tematiche	   con	   lo	   strumento	   “scenari”,	   che	  
sono	   visualizzazioni	   del	   cambiamento	   ed	   evidenziano	   possibilità	   alternative.	   Gli	  
scenari	   non	   vogliono	   mostrare	   soluzioni,	   bensì	   questioni,	   ipotesi,	   e	   suggerire	  
opzioni.	  	  
	  
L’intento	  degli	  scenari	  è	  eminentemente	  esplorativo	  e	  comunicativo,	  cioè	  gli	  scenari	  
dovrebbero	   aiutare	   gli	   attori	   che	   agiscono	   nel	   territorio	   a	   riflettere	   sulle	  
trasformazioni,	   a	   conoscere	   possibilità,	   nel	   caso	   migliore	   a	   ri-‐definire	   i	   propri	  
specifici	  interessi	  ed	  obiettivi	  per	  la	  valorizzazione	  del	  territorio.	  
	  
Gli	   scenari	   comprendono	   anche	   possibilità	   che	   possono	   sembrare	   incoerenti	   o	  
paradossali,	  ma	  è	  la	  sequenza	  delle	  possibilità,	  che	  nascono	  da	  fenomeni	  pregressi,	  
nel	  suo	  insieme	  che	  costruisce	  il	  ragionamento.	  	  
	  
La	   spiegazione	  di	   cosa	   si	   possa	   intendere	   con	   la	   redazione	  di	   scenari	   è	  offerta	  da	  
Bernardo	  Secchi1: 

“Il	  nostro	  tempo	  sembra	  dominato	  dall’incertezza.	  […]	  Se	  in	  un	  campo	  sovra-‐
determinato	   di	   fenomeni,	   quale	   è	   appunto	   quello	   delle	   trasformazioni	  
urbane,	  si	  isolano	  alcuni	  aspetti	  e	  ci	  interroga	  su	  cosa	  succederebbe	  se	  questi	  
fenomeni	   giungessero	   alle	   loro	   estreme	   o	   probabili	   conseguenze,	   si	  
ottengono	   immagini	   del	   futuro,	   scenari	   appunto,	   tra	   loro	   almeno	  
parzialmente	   incompatibili	   ed	   è	   proprio	   questo	   loro	   parziale	   antagonismo	  
che	  li	  rende	  interessanti.	  	  
Non	   vi	   è	   alcuna	   procedura	   deduttiva	   che	   possa	   portare	   nelle	   società	  
contemporanee	   alla	   costruzione	   di	   una	   coerente	   politica	   della	   città	   e	   del	  
territorio,	   per	   quanto	   forti	   ne	   siano	   i	   punti	   di	   partenza.	   L’unico	   terreno	  
concretamente	   praticabile	   è	   quello	   della	   scelta	   tra	   immagini	   antagoniste	  
prodotte	   da	   soggetti	   sospinti	   da	   immaginari,	   da	   presupposti	   riduttivi,	   da	  
interessi	  e	  da	  retroterra	  culturali	  tra	  loro	  parzialmente	  incompatibili.	  […]	  	  
La	  costruzione	  di	  scenari	  rende	  tutto	  ciò	  evidente	  ed,	  al	  contempo,	  rende	  la	  
costruzione	   del	   progetto	   per	   la	   città	   ed	   il	   territorio	   operazione	  
profondamente	  diversa	  dal	  passato.”	  

	  
	  
Scenari	  dell’edificato	  
Gli	   scenari	   per	   l’edificato	   illustrati	   con	   immagini	   foto-‐realistiche	   (elaborate	   sulle	  
ortofoto)	  sono	  una	  sequenza	  di	  immagini	  del	  territorio	  nel	  2042,	  cioè	  fra	  30	  anni.	  	  
	  
L’area	  scelta	  è	  fra	  Fagagna,	  Rive	  e	  San	  Vito	  di	  Fagagna.	  
Dal	  1972	  al	  2001	  sono	  state	  costruite	  più	  del	  50%	  delle	  abitazioni	  esistenti	  al	  ‘722.	  
Il	  dato,	  particolarmente	  alto,	  è	  influenzato	  dalla	  ricostruzione	  post-‐terremoto.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bernardo	  Secchi,	  Scenari,	  in	  Diario	  di	  un	  urbanista	  06,	  Planum	  rivista	  on-‐line.	  
2	  Dato	  ricavato	  da	  Carta	  del	  fabbisogno	  residenziale,	  industriale	  e	  commerciale,	  tab.9,	  p.	  20	  
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Il	   dimensionamento	   degli	   scenari	   è	   partito	   da	   questo	   dato	   di	   crescita	   tendenziale	  
per	  i	  prossimi	  30	  anni	  (cioè	  al	  2042).	  
 
La	  superficie	  edificata	  nell’area	  scelta	  per	  la	  costruzione	  delle	  immagini	  ammonta	  a	  
300.000	  mq	  circa;	  negli	  scenari	  è	  stata	  quindi	  ipotizzata	  una	  crescita	  tendenziale	  di	  
quest’area	  nei	  prossimi	  30	  anni	  fra	  i	  75.000	  mq	  e	  i	  150.000	  mq.	  Questa	  superficie,	  a	  
seconda	  di	  come	  è	  disposta	  e	  di	  come	  è	  progettato	  lo	  spazio	  di	  pertinenza,	  consuma	  
diversamente	  il	  suolo.	  
 
Gli	  scenari	  sono	  i	  seguenti:	  
• Scenario	  negativo:	  mostra	  cosa	  succederebbe	  se	  venisse	  costruito	  ex-‐novo	  solo	  il	  

25%	   dell’esistente	   (quindi	   metà	   in	   %	   di	   quanto	   costruito	   dal	   ’72	   al	   ’01)	   e	   se	  
prevalesse	   la	   dispersione	   dell’edificato	   (edifici	   lungo	   i	   bordi	   stradali,	   edifici	   in	  
mezzo	  ai	  campi,	  ampliamento	  di	  piccolissimi	  nuclei	  già	  dispersi).	  	  
L’insediamento	  si	  amplia	  prevalentemente	  secondo	   la	   logica	   “un	   terreno	  =	  una	  
casa	   monofamiliare	   con	   giardino”	   e	   comporta	   l’estensione	   delle	   reti	   di	  
urbanizzazione.	  

• 	  Scenario	   tendenziale:	   mostra	   cosa	   succederebbe	   se	   le	   tendenze	   in	   atto	  
continuassero	  in	  futuro,	  cioè	  se	  venisse	  aggiunto	  all’esistente	  fra	  il	  25%	  e	  il	  50%	  e	  
questo	   venisse	   costruito	   in	  parte	   in	  modo	  disperso,	   in	  parte	   in	  modo	   continuo	  
con	  l’esistente,	  con	  ampliamento	  ai	  margini.	  	  
Questo	  processo	  potrebbe	  essere	  positivo	  o	  negativo	  a	  seconda	  dei	  modi	  e	  delle	  
forme	  della	  sua	  realizzazione.	  

• Scenario	   positivo:	   mostra	   gli	   effetti	   della	   messa	   in	   pratica	   delle	   politiche	   di	  
densificazione	   e	   compattazione	   delle	   linee	   guida.	   Anche	   se	   si	   edificasse	   il	   50%	  
dell’edificato	  esistente	  oggi	  il	  consumo	  di	  suolo	  sarebbe	  contenuto	  per	  le	  scelte	  
di	   localizzazione	  e	  di	  dimensionamento:	  edificazione	  in	  continuità,	  minor	  spazio	  
aperto	  per	  ciascun	  lotto,	  realizzazioni	  nei	   lotti	   interclusi	  di	  aree	  già	  urbanizzate,	  
mantenimento	  della	  separazione	  fra	  i	  centri…	  Questo	  scenario	  di	  densificazione,	  
però,	  può	  comportare	  dei	  problemi	  se	  supera	  una	  certa	  massa	  critica	  e	  comincia	  
ad	  essere	  congestionato.	  

	  
	  
Scenario	  dello	  spazio	  aperto	  
Lo	   scenario	   per	   lo	   spazio	   aperto	   illustrato	   con	   una	   sequenza	   di	   immagini	   foto-‐
realistiche	   (elaborate	   sulle	   ortofoto)	   è	   una	   possibile	   trasformazione	   del	   territorio	  
agricolo	   a	   lungo	   termine,	   cioè	   pensato	   come	   uno	   sviluppo	   da	   raggiungere	   fra	   30	  
anni;	   lo	   scenario	   non	   intende	   fornire	   un	   insieme	  di	   soluzioni	   precise,	  ma	   indicare	  
alcune	  positive	  direttrici	  di	  sviluppo.	  
	  
L’area	   scelta	   è	   fra	   San	   Daniele,	   Majano,	   Ragogna	   e	   Rive	   d'Arcano	   e	   comprende	  
rilievi,	   aree	   di	   riordino	   fondiario,	   aree	   boscate,	   acque.	   Il	   territorio	   considerato	   è	  
ampio	  perché	  il	  ragionamento	  sui	  corridoi	  ecologici	  e	  la	  trasformazione	  dello	  spazio	  
aperto	  assume	  pieno	  significato	  solo	  a	  scala	  territoriale.	  
	  
Le	  immagini	  mostrano	  la	  possibile	  trasformazione	  del	  territorio	  agricolo	  in	  un	  parco	  
agricolo,	  trasformazioni	  dovute	  a:	  
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• inserimento	  o	  ampliamento	  di	  siepi,	  filari,	  boschetti	  interpoderali,	  fasce	  alberate	  
di	   maggior	   dimensione	   soprattutto	   nelle	   aree	   del	   riordino	   fondiario	   e	   lungo	   i	  
corsi	   d’acqua,	   per	   costituire	   corridoi	   ecologici	   e	   connettere	   aree	   naturali,	   per	  
attraversare	   lo	   spazio	   agricolo	   ai	   fini	   ricreativi,	   per	   aiutare	   la	   ridefinizione	   del	  
rapporto	   delle	   aree	   coltivate	   con	   lo	   spazio	   edificato,	   per	   l’inserimento	   di	   spazi	  
aperti	   verdi	   nelle	   zone	   industriali,	   per	   costituire	   aree	   di	   mitigazione	   lungo	   le	  
strade;	  	  

• diversificazione	  colturale,	  come	  indicato	  dalla	  Politica	  agricola	  comunitaria	  per	   i	  
prossimi	  anni	  (si	  vedano	  le	  buone	  pratiche);	  

• diffusione	  dei	  pascoli	  e	  prati	  stabili,	  
• bacini	  d’acqua	  dispersi	  e	  di	  dimensioni	  contenute,	  allagabili	  se	  necessario1.	  
	  
Bisogna	   ricordare	   che	   esiste	   anche	   in	   questo	   caso	   lo	   scenario	   negativo,	   cioè	   la	  
realizzazione	  di	   fenomeni	   contrari	   a	  quelli	   indicati:	  persistenza	  della	  monocultura,	  
rimozione	   degli	   alberi	   e	   dei	   sieponi	   interpoderali,	   conflitto	   fra	   aree	   residenziali	   e	  
agricoltura	   intensiva,	   non	   collaborazione	   con	   un	   programma	   integrato	   di	  
manutenzione	  ambientale	  anche	  ai	  fini	  turistici.	  
	  
	  
In	   conclusione	   viene	   riportato	   uno	   scenario	   di	   sintesi	   con	   una	   prospettiva	   a	   volo	  
d’uccello,	  dove	  sono	  specificati	  alcuni	  dispositivi	  per	   intervenire	  nel	  senso	  indicato	  
dalle	  linee	  guida.	  
	  
	  
Indice	  delle	  tavole	  grafiche:	  

-‐	  Scenari	  (inquadramento)	  
-‐	  Scenari	  dell'edificato	  
-‐	  Scenario	  dello	  spazio	  aperto	  
-‐	  Interventi	  sull'edificato	  per	  la	  sostenibilità	  
-‐	  Sintesi	  dell'evoluzione	  possibile	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Grande	  attenzione	  deve	  essere	  portata	  allo	  spazio	  dell’acqua,	  che	  è	  diventato	  un	  bene	  molto	  prezioso.	  Per	  i	  
cambiamenti	  climatici	  intercorsi	  negli	  ultimi	  anni,	  provati	  dal	  monitoraggio	  condotto	  dall’Autorità	  di	  bacino	  
regionale	  sul	  bacino	  del	  Corno	  che	  dimostra	  l’aumento	  delle	  precipitazioni	  piovose	  (il	  canale	  scolmatore	  Corno	  -‐	  
Tagliamento	  realizzato	  per	  porre	  in	  sicurezza	  i	  centri	  abitati	  rivieraschi	  del	  Torrente	  Corno	  storicamente	  
interessati	  da	  eventi	  alluvionali	  del	  predetto	  torrente	  non	  riesce	  a	  contenere	  4	  milioni	  di	  mc	  a	  fronte	  di	  un	  picco	  
di	  piena	  aumentato	  dal	  2004	  di	  32	  mc/sec),	  sono	  state	  proposte	  “casse	  di	  espansione”	  (già	  previste	  a	  Paludo),	  
con	  argini	  o	  rilevati;	  sarebbe	  interessante	  esplorare	  soluzioni	  alternative,	  ad	  esempio	  la	  creazione	  di	  piccole	  
aree	  umide	  permanenti.	  
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8.	   LE	  BUONE	  PRATICHE	  	  

In	   questo	   paragrafo	   si	   intende	   mettere	   in	   evidenza	   e	   suggerire	   come	   esemplare	  
l’operato	   di	   alcuni	   enti	   (comuni,	   regioni,	   università,	   gruppi	   di	   elaborazione	  
culturale…)	   per	   la	   pianificazione	   sostenibile,	   cioè	   idee	   e	   azioni	   degne	   di	   essere	  
imitate,	  buone	  pratiche	  appunto.	  Infatti	  indagare	  cosa	  succede	  nel	  mondo	  serve	  per	  
ricavare	   alcune	   indicazioni,	   che	   hanno	   spesso	   il	   vantaggio	   di	   essere	   già	   state	  
sperimentate	  e	  quindi	  analizzabili	  nei	  loro	  successi	  ed	  insuccessi.	  	  

Una	  lista	  di	  buone	  pratiche	  in	  gruppi	  tematici	  è	  proposta	  di	  seguito	  e	  può	  costituire	  
il	  primo	  nucleo	  di	  un	  database	   implementabile	  nel	  quale	   i	   comuni	  della	  Comunità	  
Collinare	   del	   Friuli	   possano	   trovare	   riferimenti	   utili,	   come	   fatto	   ad	   esempio	   da	  
Alpcity	   che	   ha	   istituito	   un	   “Best	   practices	   database”	   o	   Allianz	   in	   den	   Alpen	   che	  
intende	  diffondere	  idee	  progettuali.	  

	  

Consumo	  di	  suolo	  
PIANO	  URBANISTICO	  COMUNALE	  A	  CRESCITA	  ZERO	  

-‐	   Il	   Piano	   di	   governo	   del	   territorio	   (piano	   delle	   regole,	   equivalente	   del	   PRGC)	   di	  
Cassinetta	   di	   Lugagnano,	   1700	   abitanti	   a	   26	   km	   da	   Milano	   e	   quindi	   nell’area	  
metropolitana	   e	   soggetto	   a	   pressione	   insediativa,	   approvato	   nel	   2006,	   ha	   come	  
obiettivo	   principale:	   favorire	   il	   recupero	   e	   minimizzare	   il	   consumo	   di	   suolo.	   Così	  
viene	  spiegata	  la	  strategia	  del	  piano1:	  	  

“Lo	  studio	  demografico	  conduce	  ad	  una	  previsione	  molto	  contenuta:	   l’incremento	  
della	  popolazione	  previsto	  al	  2015,	  in	  termini	  di	  nuovi	  abitanti,	  è	  del	  3,6%.	  A	  ciò	  si	  
aggiunge	   l’incremento	  della	  domanda	  di	  abitazioni	   legata	  alla	   formazione	  di	  nuovi	  
nuclei	  familiari.	  

Su	   queste	   basi,	   viene	   formulata	   una	   previsione	   di	   695	   nuovi	   abitanti,	   capacità	  
insediativa	   residenziale	   aggiuntiva	   rispetto	   all’esistente.	   Alla	   nuova	   domanda	  
abitativa	  si	  farà	  fronte	  attraverso:	  
-‐	  recupero	  puntuale	  di	  edifici	  
-‐	   riconversione,	   mediante	   piani	   attuativi,	   di	   aree	   produttive	   incompatibili	   con	   il	  
tessuto	  residenziale	  circostante,	  con	  una	  quota	  del	  20%	  di	  edilizia	  convenzionata	  e	  
una	  quota	  del	  5%	  di	  edilizia	  a	  canone	  sociale	  
-‐	  completamento	  di	  previsioni	  vigenti	  (piani	  di	  lottizzazione	  e	  di	  recupero)	  
-‐	  saturazione	  delle	  aree	  già	  edificate	  (zone	  B).	  

Di	  fatto,	  non	  verrà	  consumato	  suolo	  agricolo:	  le	  previsioni	  di	  nuova	  edificazione	  e	  di	  
trasformazione	   e	   recupero	   del	   patrimonio	   esistente	   sono	   concentrate	   dentro	   il	  
tessuto	   consolidato	   e	   compattano	   ulteriormente	   un	   insediamento	   dai	   confini	  
abbastanza	  netti.”	  

-‐	  Il	  piano	  di	  governo	  del	  territorio	  del	  Comune	  di	  Solza	  (Bergamo),	  2000	  ab.	  su	  1,23	  
kmq,	  approvato	  2010,	  comune	  dove	   il	  consumo	  di	  suolo	  ha	  già	  raggiunto	   la	  soglia	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Giorgia	  Boca,	  Cassinetta	  di	  Lugagnano.	  Non	  solo	  piano,	  2008,	  
http://eddyburg.it/article/articleview/12003/1/332	  
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del	  50%	  del	  territorio	  comunale;	  l’amministrazione	  ha	  cercato	  di	  ridurre	  il	  consumo	  
di	  suolo	  e	  far	  quadrare	  il	  bilancio.	  

-‐	  Il	  comune	  di	  Senigallia,	  45.000	  ab.,	  persegue	  l’obiettivo	  dello	  sviluppo	  sostenibile	  e	  
miglioramento	  della	  qualità	  della	  vita	  attraverso:	  

Variante	  al	  PRGC	  per	  la	  trasparenza	  e	  la	  riduzione	  dei	  consumi	  di	  suolo,	  che	  intende	  
modificare	   il	  modo	   di	   gestione	   del	   piano,	   cioè	   indica	   come	   programmaticamente	  
escluso	   qualsiasi	   incremento	   di	   aree	   di	   trasformazione	   urbanistica,	   qualsiasi	  
incremento	  di	  superfici	  utili	  lorde	  ovvero	  carichi	  urbanistici	  connessi	  con	  la	  modifica	  
dei	  parametri	  urbanistici	  ed	  edilizi;	  

Piano	   strutturale	   del	   verde	   (2007	   -‐	   2008)	   che	   ha	   valutato,	   integrato	   e	   messo	   a	  
sistema	   parchi,	   giardini,	   viali	   alberati,	   piste	   ciclabili,	   acque,	   percorsi	   che	   portano	  
verso	   la	   campagna	   e	   individuazione	   delle	   prestazioni	   progettuali	   di	   ciascuna	  
tipologia.	  

	  

Agricoltura	  	  
PROMOZIONE	  DELLA	  MULTIFUNZIONALITÀ	  IN	  AGRICOLTURA	  E	  TUTELA	  DELL’AMBIENTE	  

-‐	   La	   bozza	   della	   PAC	   (politica	   agricola	   comunitaria)	   per	   i	   prossimi	   anni	   -‐	   Legal	  
proposals	  for	  the	  CAP	  after	  2013,	  12	  October	  2011;	  the	  new	  rules	  should	  come	  into	  
effect	  in	  2014	  –	  introduce	  il	  greening,	  cioè	  il	  finanziamento	  –	  ogni	  anno	  1	  miliardo	  e	  
200	  milioni	  all’anno	  (2,1%	  del	  totale	  dei	  finanziamenti)	  -‐	  è	  legato	  alla	  produzione	  di	  
beni	  pubblici	  ambientali	  da	  parte	  degli	  agricoltori:	  ritenzione	  del	  carbonio	  nel	  suolo,	  
mantenimento	   degli	   habitat	   erbosi	   presenti	   nel	   pascolo	   permanente,	   protezione	  
delle	   acque	   e	   degli	   habitat	   attraverso	   aree	   di	   interesse	   ecologico,	  miglioramento	  
della	   resilienza	   dei	   suoli	   e	   degli	   ecosistemi	   con	   la	   diversificazione	   delle	   colture	  
(scoraggiare	  le	  monoculture)1.	  Inoltre	  ogni	  agricoltore	  che	  possiede	  oltre	  3	  ettari	  di	  
terreno	   potrà	   accedere	   ai	   finanziamenti	   solo	   se	   pratica	   almeno	   tre	   tipi	   di	  
coltivazioni	  diverse.	  

-‐	  Il	  rapporto	  del	  Istituto	  Superiore	  per	  la	  Protezione	  e	  la	  Ricerca	  Ambientale	  –	  ISPRA	  
n.	  128/2010	  che	  individua	  la	  multifunzionalità	  dell'azienda	  agricola	  come	  obiettivo	  
strategico	   delle	   politiche	   di	   sviluppo	   rurale	   e	   valorizzazione	   del	   territorio,	   poiché	  
produce	   beni	   alimentari	   e	   eroga	   servizi	   all’ambiente:	   conservazione	   della	  
biodiversità	   e	   del	   paesaggio,	   sicurezza	   idrogeologica,	   servizi	   alla	   popolazione,	  
cultura	  e	  tradizioni.	  

-‐	   Il	   progetto	   “Multifarm:	   sostenibilità	   ambientale	   per	   la	   multifunzionalità	  
dell’azienda	   agricola”	   (2009)	   dell’Università	   degli	   studi	   di	   Udine	   Dipartimento	   di	  
Scienze	  agrarie	  e	  ambientali,	  finanziato	  dalla	  Regione	  Friuli	  Venezia	  Giulia.	  

-‐	  Il	  mantenimento	  delle	  siepi	  campestri	  e	  delle	  bande	  boscate	  all'interno	  degli	  agro-‐
ecosistemi	  (neo-‐bocage)	  per	  la	  formazione	  di	  corridoi	  ecologici,	  come	  gli	  esempi	  di	  
«bocages»	  in	  Francia	  e	  i	  progetti	  di	  orti	  e	  maggesi	  fioriti	  promossi	  da	  FNSEA	  –	  FNPL2.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  nuova	  Pac	  2014-‐2020,	  Un’analisi	  delle	  proposte	  della	  Commissione,	  a	  cura	  di	  Fabrizio	  De	  Filippis,	  
Gruppo	  2012,	  Edizioni	  Tellus	  2012.	  
2	  Copa*Cogeca,	  La	  biodiversità	  in	  agricoltura,	  2010.	  
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COOPERAZIONE	  CON	  IL	  SISTEMA	  URBANO	  

-‐	  Lo	  scenario	  del	  Patto	  città	  -‐	  campagna	  proposto	  dalla	  Regione	  Puglia	  nell’ambito	  
del	  Piano	   regionale	  del	  Paesaggio	   indica	  come	  sia	  opportuno	  e	  possibile	   restituire	  
qualità	  ambientale	  e	  paesaggistica	  a	  entrambi	  i	  territori.	  

-‐	  La	  realizzazione	  di	  un	  Parco	  agricolo:	  sono	  ormai	  numerosi	  gli	  esempi	  di	  progetti	  di	  
salvaguardia	  e	  valorizzazione	  degli	  spazi	  agricoli	  periurbani	  (il	  Parco	  Nord	  di	  Ferrara,	  
il	   progetto	   di	   Parco	   Agricolo	   della	   Piana	   di	   Prato,	   la	   proposta	   di	   parco	   agro-‐
paesaggistico	  metropolitano	  tra	  la	  Brenta	  e	  il	  Bacchiglione,	  dove	  la	  superficie	  dei	  18	  
comuni	   dell’area	   metropolitana	   è	   per	   il	   57%	   a	   destinazione	   agricola…)	   per	   la	  
graduale	   integrazione	   degli	   spazi	   agricoli	   con	   gli	   habitat	   naturalistici,	   la	  
valorizzazione	  delle	  valenze	  naturalistiche	  e	  paesaggistiche,	  la	  salvaguardia	  idraulica	  
del	  territorio,	  la	  diversificazione	  delle	  economie	  agricole	  

	  

COLLABORAZIONE	  CON	  ENTI	  DI	  RICERCA	  	  
Accordo	   (2012)	   fra	   il	   Comune	   di	   Udine	   e	   l’Università	   degli	   studi	   di	   Udine	  
Dipartimento	   di	   scienze	   agrarie	   e	   ambientali	   per	   tutelare	   e	   valorizzare	   la	  
multifunzionalità	   delle	   aree	   rurali	   del	   sistema	   urbano	   udinese,	   contribuendo	   alla	  
conoscenza,	  conservazione,	  sviluppo	  e	  promozione	  del	  patrimonio	  rurale.	  

	  

Produzione	  di	  energia	  da	  fonti	  rinnovabili	  e	  risparmio	  energetico	  

-‐	   La	   realizzazione	   approvata	   a	   Ragogna	   di	   una	   centrale	   e	   biomasse	   per	   fornire	   di	  
energia	  la	  scuola	  e	  il	  museo-‐biblioteca.	  

-‐	   Il	  Piano	  d’azione	  per	   il	  governo	  dell’efficienza	  energetica	  e	   le	  energie	  rinnovabili,	  
PAES,	   del	   comune	   di	   Caldogno,	   Vicenza,	   11.300	   ab.,	   2009.	  Questi	   piani	   sono	   uno	  
strumento	   interessante	   per	   comprendere	   se	   e	   come	   gli	   obiettivi	   di	   efficienza	   e	  
sostenibilità	  energetica	  possono	   impostare	  un	  progetto	  di	   riconversione	  ecologica	  
dell’insediamento,	   definendo	   un	   insieme	   di	   politiche	   energetiche	   sulla	   base	   delle	  
specifiche	   risorse	   rinvenibili	   sul	   territorio	   e	   valutandone	   gli	   impatti,	   per	   es.	  
l’attivazione	   di	   una	   filiera	   legno	   energia	   “a	   km.	   zero”,	   che	   utilizzi	   le	   formazioni	  
vegetali	   lungo	   i	   corsi	   d’acqua	   minori	   salvaguardandone	   tuttavia	   il	   ruolo	   di	  
connessione	  ecologica,	  individuando	  compensazioni,	  costruendo	  nuovi	  paesaggi1.	  

-‐	   Il	  Piano	  d’azione	  comunale	  per	   il	  miglioramento	  dell’efficienza	  energetica	  e	   l’uso	  
delle	  fonti	  rinnovabili	  in	  contesto	  urbano	  del	  Comune	  di	  Portogruaro,	  2004,	  25.400	  
ab.,	  che	  ha	  condotto	  analisi	  delle	  potenzialità	  dell’efficienza	  energetica	  di	  51	  edifici	  
e	  definito	  azioni	  per	  la	  riduzione	  dei	  consumi	  primari,	  l’incentivazione	  dell’uso	  delle	  
fonti	   rinnovabili	   di	   energia,	   il	   miglioramento	   dell’efficienza	   energetica	   degli	  
impianti.	  Per	   le	   iniziative	  sono	  stati	  selezionati	   i	  tratti	  tecnici	  progettuali,	   le	   ipotesi	  
economiche	  di	  spesa	  e	  i	  benefici	  energetici	  e	  ambientali2.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dal	  giornale	  IUAV	  85,	  La	  riconversione	  ecologica,	  2010.	  
2 www.comune.portogruaro.ve.it/aree_tematiche/progettualita/citta-‐solare/presentazioneprogetto 
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-‐	   Le	   iniziative	   del	   paese	   di	   Güssing,	   Austria,	   che	   è	   diventato	   completamente	  
autosufficiente	  in	  campo	  energetico	  grazie	  ad	  un	  processo	  cominciato	  nel	  1990	  che	  
ha	   comportato	   la	   riqualificazione	   del	   50%	   degli	   edifici	   e	   la	   costruzione	   di	   piccole	  
centrali	  a	  biomassa	  e	  biogas1.	  	  

-‐	  Le	  iniziative	  del	  paese	  di	  Jühnde	  

-‐	   Il	   Decreto	   Liberalizzazioni	   1/2012	   della	   regione	   Veneto	   ha	   escluso	   gli	   impianti	  
solari	  fotovoltaici	  con	  moduli	  collocati	  a	  terra	  in	  aree	  agricole	  dagli	  incentivi	  previsti	  
dal	  decreto	  legislativo	  28/2011.	  

-‐	   L’adesione	   dei	   comuni	   al	   progetto	   “ENTI++.	   L’efficienza	   in	   comune”	   di	  
Legambiente	   per	   riqualificare	   la	   produzione	   energetica	   ed	   il	   risparmio	   energetico	  
delle	   strutture	   pubbliche	   e	   per	   abbattere	   le	   emissioni	   di	   anidride	   carbonica	   in	  
attuazione	   del	   protocollo	   di	   Kyoto;	   lo	   sforzo	   consiste	   nell’analisi	   dei	   consumi	  
energetici	   edificio	   per	   edificio	   e	   nell’individuare	   gli	   interventi	   più	   opportuni	   per	  
produrre	  energia	  da	  fonti	  rinnovabili.	  

	  

Perequazione	  /	  compensazione	  	  

La	   parola	   “perequazione”	   e	   quindi	   anche	   il	   concetto	   di	   perequazione	   urbanistica	  
non	  compare	  in	  nessuno	  dei	  documenti	  di	  Norme	  Tecniche	  di	  Attuazione	  dei	  PRGC	  
della	   Comunità.	   La	   perequazione	   non	   è	   prevista	   dalla	   normativa	   regionale,	  ma	   la	  
legge	  urbanistica	  LR	  05/07	  “Riforma	  dell’urbanistica	  e	  disciplina	  dell’attività	  edilizia	  
e	  del	  paesaggio”	  -‐	  complementare	  al	  tentativo	  di	  nuovo	  piano	  territoriale	  regionale,	  
portato	   fino	   all’adozione,	   precedente	   al	   PGT	   in	   corso	   di	   redazione	   -‐	   prevedeva	   la	  
possibilità	   per	   il	   PAC	   di	   operare	   con	   perequazione	   e	   compensazione	   per	   offrire	  
alternative	  all’esproprio	  per	  opere	  pubbliche.	  La	  successiva	  LR	  12/08	  “Integrazioni	  e	  
modifiche	  alla	  legge	  regionale	  5/2007”(intesa	  come	  “transitoria”,	  ma	  senza	  precisa	  
scadenza)	   non	   abroga,	   ma	   “sospende”	   la	   disciplina	   PSC-‐POC-‐PAC	   (l’art.	   63bis	  
ripropone	  i	  contenuti	  della	  52/91,	  che	  non	  comprendono	  queste	  2	  soluzioni)	  e	  così	  
la	  perequazione/compensazione	  prevista	  dalla	  LR	  05/072;	   sarebbe	  quindi	  possibile	  
operare	  con	  perequazione.	  

La	  perequazione	  e	  la	  compensazione	  urbanistica	  sono	  meccanismi	  istituzionali	  per:	  
1.	   garantire	   la	   disponibilità	   dei	   suoli	   all’amministrazione	   pubblica	   senza	   dover	  
ricorrere	  allo	  strumento	  dell’esproprio,	  
2.	  porre	  in	  condizione	  di	  equità	  gli	  interessi	  dei	  diversi	  soggetti	  coinvolti	  nel	  governo	  
del	  territorio.	  

La	  perequazione	  e	  compensazione	  servono	  per	  affrontare	  la	  questione	  dell’estrema	  
difficoltà	  di	  esproprio	  oggi.	  La	  disponibilità	  delle	  aree	  è	  una	  condizione	  di	  esistenza	  
per	   il	   progetto	   urbanistico	   (cioè	   per	   l’effettiva	   trasformazione	   del	   territorio	   nel	  
senso	  e	  nel	  modo	  voluto	  dall’amministratore	  e	  dal	  progettista)	  e	   l’esproprio	  era/è	  
considerato	   uno	   strumento	   per	   dare	   attuazione	   al	   piano.	   Per	   garantire	   servizi	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.futurepolicy.org/2829.html,	  http://www.gussingrenewable.com/	  
2	  La	  LR	  5/07	  definisce	  Perequazione	  urbanistica	  come	  “la	  tecnica	  che	  assicura	  la	  ripartizione	  dei	  diritti	  
edificatori	  e	  dei	  relativi	  oneri	  tra	  tutti	  i	  proprietari	  degli	  immobili	  inclusi	  in	  un	  predeterminato	  ambito	  
destinato	  a	  trasformazione	  urbanistica,	  indipendentemente	  dalle	  destinazioni	  specifiche	  assegnate	  
alle	  singole	  aree,	  mediante	  convenzione	  con	  i	  proprietari	  degli	  immobili	  interessati.”	  
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pubblici	   bisogna,	   infatti,	   poterli	   costruire	   e	   per	   grandi	   e	   piccole	   trasformazioni	   di	  
interesse	   generale	   bisogna	   avere	   la	   disponibilità	   dell’area	   interessata	   (dalla	  
progettazione	   lotto	   per	   lotto	   al	   comparto	   di	   intervento).	   I	   comuni	   possono	  
accendere	  mutui	  per	  l’acquisizione	  dei	  suoli	  o	  degli	  immobili,	  ma	  in	  tempi	  di	  scarsità	  
di	  fondi	  e	  di	  finanziamento	  –	  come	  quelli	  recenti	  -‐	  per	  rendere	  disponibili	   i	  suoli	  si	  
preferisce	  la	  concertazione	  pubblico/privato	  con	  convenzioni	  o	  la	  perequazione.	  

Con	   questi	   meccanismi,	   grazie	   alla	   definizione	   di	   comparto	   edificatorio	   di	  
trasformazione	   urbanistica,	   i	   soggetti	   proprietari	   risultano	   indifferenti	   alle	  
destinazioni	  pubbliche	  e/o	  private	  delle	  loro	  proprietà,	  godendo	  degli	  stessi	  diritti	  e	  
doveri,	  distribuiti	  secondo	  “pesi”	  e	  densità	  equitative.	  

Il	  diritto	  di	  edificare	  non	  viene	  più	  delimitato	  e	  quindi	  quantificato	  in	  relazione	  alle	  
caratteristiche	  dei	  vari	  terreni,	  alla	  loro	  posizione	  ed	  alla	  loro	  vocazione	  edificatoria,	  
ma	  viene	  determinato	   in	  misura	  uguale	  per	   tutti	   i	   proprietari	   all’interno	  di	   grandi	  
comparti	  (perequazione).	  All’interno	  del	  comparto	  o	  ambito,	  la	  differenza	  sussisterà	  
soltanto	  per	   i	  proprietari	  di	  aree	  destinate	  a	   fini	  pubblici,	   i	  quali	  dovranno	  cedere	  
gratuitamente	   al	   Comune	   la	   loro	   proprietà	   ricevendone	   in	   compenso	   l’indice	  
edificatorio	   perequato	   spettante,	   ma	   realizzabile	   solo	   su	   terreni	   edificabili	  
(all’interno	   del	   comparto:	   perequazione;	   nelle	   zone	   previste:	   compensazione-‐	   il	  
proprietario	   di	   queste	   ultime,	   che	   consentirà	   su	   di	   essi	   l’“atterraggio”	   del	   diritto	  
compensativo	   delle	   cessione	   gratuita,	   riceverà	   un	   ulteriore	   indice	   edificatorio	   a	  
compenso	   della	   ospitalità	   accordata).	   Il	   Comune,	   così,	   non	   sopporterà	   spese	   per	  
l’espropriazione	  delle	  aree	  necessarie	  a	  fini	  pubblici.	  

Il	   meccanismo	   della	   compensazione	   è	   utile	   anche	   ai	   fini	   della	   limitazione	   del	  
consumo	   di	   suolo:	   si	   può	   chiedere	   ai	   proprietari	   -‐	   come	   se	   ci	   fosse	   una	   quota	   di	  
edificabilità	  “naturale”	  da	  riconoscere	  a	  tutti	  i	  terreni	  –	  di	  non	  costruire	  sul	  proprio	  
terreno,	  qualora	  il	  piano	  ritenesse	  non	  opportuna	  l’edificabilità	   in	  tale	  area,	  ma	  su	  
quello	   “di	   atterraggio”.	   Sono	   meccanismi	   complessi:	   bisogna	   decidere	   quanto	  
attribuire,	   chi	   cede,	   chi	   riceve,	   dove	   “atterra”,	  ma	   possono	   essere	   utili	   anche	   nel	  
caso	  dei	  vincoli	  scaduti	  dei	  piani	  regolatori	  comunali.	  

La	   compensazione	   permette	   di	   aumentare	   i	   diritti	   edificatori	   o	   di	   diminuire	   il	  
prelievo	  fiscale	  degli	  oneri	  di	  costruzione	  in	  favore	  dei	  promotori	  degli	  interventi	  di	  
incremento	  del	  patrimonio	  abitativo	  per	   le	  categorie	  deboli	  e/o	  degli	   interventi	  di	  
dotazione	  di	  servizi,	  spazi	  pubblici	  e	  miglioramento	  della	  qualità	  urbana.	  

La	   perequazione	   dovrebbe	   essere	   gestita	   alla	   scala	   sovraccomunale;	   ci	   vogliono,	  
infatti,	  capitali	  ed	  energia	  per	  alimentare	  meccanismi	  compensativi.	  

Gli	  esempi	  di	  applicazione	  della	  perequazione	  e	  compensazione	  sono	  ormai	  molti,	  
soprattutto	  in	  Lombardia,	  Emilia	  e	  Veneto.	  
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9.	   IL	  PATTO	  CON	  I	  SINDACI	  
	  
Nel	   corso	  dell'elaborazione	  del	   presente	   studio,	   per	   cogliere	   con	   immediatezza	   le	  

istanze,	  le	  urgenze	  e	  le	  necessità	  avvertite	  dal	  territorio,	  state	  effettuate	  interviste	  

con	   tutti	   i	   Sindaci	   della	   Comunità	   Collinare,	   anche	   con	   la	   finalità	   di	   metterli	   a	  

conoscenza	   della	   fase	   del	   progetto	   Susplan	   in	   corso	   anticipando	   loro	   i	   principali	  

temi	  del	  Piano	  Strategico,	  quali	  il	  consumo	  di	  suolo,	  le	  prospettive	  di	  sviluppo	  futuro	  

del	  loro	  territorio,	  la	  possibilità-‐opportunità	  di	  pianificare	  in	  modo	  coordinato.	  

	  
In	   forma	   di	   guida	   e	   di	   standard	   per	   tale	   intervista	   è	   stato	   predisposto	   un	  
questionario	   costituito	   da	   semplici	   quesiti	   mirati	   a	   focalizzare	   potenzialità	   e	  
contenuti	  della	  pianificazione	  strategica.	  
	  
Si	   allega	   pertanto,	   in	   fascicolo	   separato,	   il	   rendiconto	   analitico	   di	   tale	   lavoro,	  
costituito	  da:	  
-‐	  modello	  del	  questionario	  proposto	  
-‐	  scheda	  sinottica	  delle	  risposte	  ai	  quesiti	  	  
-‐	  schede	  di	  intervista	  rilasciate	  da	  ciascun	  Cindaco	  
-‐	  sintetico	  estratto	  del	  colloquio	  col	  Sindaco	  

	  
	  


