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1. -  PREMESSA 

Il reticolo Idrico del Comune di Villasanta (MB) è stato oggetto di apposito 
rilevamento finalizzato al riconoscimento dei percorsi e alla definizione della loro 
funzionalità e dello stato attuale, al fine di identificare e descrivere i tratti 
appartenenti al Reticolo Idrico Minore, sui quali il Comune eserciterà le funzioni 
relative alla polizia idraulica, così come definito nella DGR n. 7/7868 

Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla 

114 della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni di polizia idraulica e successiva 
DGR n. Modifica della DGR 25 gennaio 2002, n. 7/7868  

esistente e il Reticolo Idrico Principale (nel territorio di Villasanta il Reticolo 
Idrico Principale è definito dal F. 
Minore è ad opera dei Comuni, che individuano i tracciati secondo i criteri dettati 

n. 7/13950. 

Sul reticolo Idrico nella sua completezza il Comune definisce Fasce di 
Rispetto e Norme di Polizia Idraulica, in ottemperanza a quanto richiesto dalla 
disciplina regionale. 

Sono parte integrante dello studio: 

All. 1- Rilievo catastale del reticolo idrografico  
All. 2 - Reticolo idrico Minore  definizione fascia di rispetto 

Allegati: - R.D. 8/05/1904   n. 368  
- R.D. 25/07/1904 n. 523 
- Canoni regionali di polizia idrica  
- PAI  Norme di Attuazione 

 

E  inoltre allegata copia del parere favorevole espresso da Regione 
Lombardia  Unità Operativa Area Territoriale  Difesa del Suolo e Demanio 
Idrico. 
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2. -  PREMESSA 

Per una corretta definizione del Reticolo Idrico Minore, lo studio si è posto 
 

In particolare è stata effettuata una ricerca sui fogli catastali per individuare 
i tracciati di proprietà del demanio pubblico, che sono stati rilevati e riportati in 
cartografia, fornendo un giudizio sullo stato di conservazione.  

I dati acquisiti dalla cartografia catastale sono stati successivamente 

verifica in luogo. 

Sono stati esclusi i tracciati che pur essendo catastati o non sono più 
riconoscibili sul territorio o che presentano un prolungato stato di abbandono e di 
inattività con evidenti impossibilità alla riattivazione. 
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3. -  INQUADRAMENTO TERRITORIALE (da Studio P.G.T.) 

3.1  Elementi geologici 
Il territorio del Comune Di Villasanta, esteso per circa 6 chilometri quadrati, 

si colloca dal punto di vista geografico-fisico nella alta pianura lombarda, nella 
fascia di transizione tra il livello base della pianura (Livello fondamentale della 
Pianura LfP) e le superfici terrazzate più antiche con i loro retrostanti archi 
morenici quaternari. 

geologici e pedologici. 

Il territorio è compreso tra la quota massima di 185m s.l.m. e la minima di 
167m s.l.m., con pendenze, orientate verso sud o sud/sud-ovest, assai poco 
accentuate variabilità tra 0.3% lungo il fiume Lambro, 0.44-0.5% nella parte 
centrale del territorio  0.5-0.6% nel settore orientale. 

La morfologia è leggermente ondulata, segnata inoltre, al margine 
occidentale, dalla depressione della valle del Lambro caratterizzata da due livelli, 
il primo rappresenta i terrazzi fluviali relativamente più antichi e meno interessati 

attivo. 

Complessivamente la valle fluviale è segnata da una depressione di 5-6 
metri rispetto alla pianura circostante. 

I caratteri morfologici del settore oriental
presenza di non lontane superfici più antiche ed elevate. Lembi di esse o materiali 
dilavati da esse potrebbero essere presenti nel sottosuolo o in superficie. 

le e la stessa 

segnalata fascia a dorsale ciottolosa collocata nella parte centro-settentrionale del 
territorio. 

Deboli evidenze della presenza di forme di paleoscorrimento idrico sono 
riscontrabili anche al margine orientale del comune. 

abbandonata, probabilmente per intervento antropico, di un antico corso del 
ini Asciutti. 

depositi glaciali con breve trasporto e rielaborazione sia, di conseguenza, i 
caratteri dimensionali dei clasti assi vari con presenza di ciottoli e blocchi. 

Tutti questi materiali, di età tardo-pleistocenica o parzialmente olocenica, 
presentano tuttavia buon arrotondamento dei ciottoli e una notevole alterazione 
quando provengano da depositi più antichi. 
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Si tratta dunque di materiali ghiaioso-sabbiosi con abbondante presenza di 
ciottoli con occasionale matrice limosa. 

Infine è possibile incontrare nel sottosuolo livelli di materiali ghiaioso-
 

Tale presenza viene,, da alcune fondi, segnalata come possibile fin da 4-5 

si tratta di cementazioni piuttosto lievi, mentre veri livelli conglomeratici 
compaiono a partire da 6-7 metri. 

I casi di bassissima o nulla resistenza sono rari ma indicativi della presenza 
di materiali a matrice fine, le aree con terreni a più scadenti caratteristiche 
tecniche sembrano quelle ad est di S. Fiorano e della fascia di pertinenza del 
Lambro. 

Rimane tuttavia evidente che in tutta la porzione centrale e meridionale del 
territorio, a parte le considerazioni già svolte sui settori a scadenti caratteri 
geotecnici, è possibile incontrare situazioni locali molto diverse con la presenza di 
substrati compatti anche a profondità non prevedibili. 

 

3.2  Unità idrogeologiche 
Si possono distinguere tre unità idrogeologiche, in base alle informazioni 

fornite dalle stratigrafie dei pozzi per acqua, che giungono a Villasanta fino a 
circa 150m di profondità, e alle informazioni dovute alle perforazioni di pozzi 
profondi. 

-
sabbiosa, caratterizzata da ghiaie e sabbie, a volte cementate, e da intercalazioni 
argillose. 

Si tratta del cos

meteoriche. 

I depositi che lo caratterizzano sono di origine alluvionale e fluvioglaciale, 
sedimentati in ambiente ad alta energia, il cui limite con la sottostante litozona 
non è regolare, ma caratterizzato dalla presenza di avvallamenti, dovuti ad antiche 
incisioni fluviali. 

abbioso-argillosa, caratterizzata da livelli e lenti 
sabbioso-ghiaiose inglobati nelle argille prevalenti. 

Possono essere presenti anche livelli torbosi, che indicano ambienti di 
sedimentazioni di tipo palustre, alternati alle sabbie e alle argille di origine sia 
continentale sia di transizione. 
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Solamente nella parte inferiore della seconda unità, al limite con la 
sottostante, compaiono dei fossili, che testimoniano il passaggio ad un ambiente 
di sedimentazione marino. 

Il rilievo dei livelli piezometrici è avvenuto nel periodo settembre-ottobre 
2000, su una maglia di pozzi il più possibile regolare. 

Inoltre si è preferito scegliere i pozzi alimentati dalla sola falda superficiale, 
e ove mancanti, quelli alimentati da entrambe le falde, escludendo i pozzi più 
profondi. 

misurazioni mensili su una rete di 182 pozzi; si sono considerati i valori relativi al 
medesimo periodo dalla campagna di rilevamento. 

settentrionale del territorio un flusso idrico diretto verso il centro del Comune, per 
la presenza di un asse drenante diretto da NE a SO, mentre nella parte meridionale 
il flusso idrico assume un andamento più regolare N-S, in conformità con 

 

e che si inverte quando 
il Lambro è in piena). 

La soggiacenza (profondità alla quale si trova il livello superiore della falda 
-20.00 ed i -

2.00 metri dal p.c. 

I valori minori si trovano lungo il corso del fiume Lambro, in quanto la 

topografica. 

I valori massimi si hanno nella parte meridionale del territorio di Villasanta. 

 falda può dare indicazioni sullo 

risorsa e per le variazioni causate dai fattori climatici. 
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4. - ANALISI RETICOLO IDROGRAFICO 

 della cartografia nalisi dei 
rilievi catastali (ALL. 1) si definisce il sistema idrografico locale strutturato in: 

 Reticolo Idrico Principale 

 Reticolo idrografico di rogge derivate dal F. Lambro 

 Reticolo idrografico naturale 

cartografia del Brenna 1836 di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1
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I tratti catastalmente rilevati appartengono ai seguenti sistemi di rogge: 

NOME Lunghezza in metri 
(nel territorio comunale) 

Roggia Gallarana 2.241 
Roggia Molini Asciutti 503 
Roggia dei Frati 98 
Torrente Molgorana 1.681 
Roggia Ghiringhella 3.487 
Fiume Lambro 1.296 
  
  
  
  

 

 

Il territorio comunale è interessato da uno specifico reticolo idrografico che 
presenta la sua struttura portante sul F. Lambro (reticolo principale). 

Lambro quali la Roggia Gallarana e la Roggia Ghiringhella. 

Attualmente, dopo la chiusura del punto di prelievo al Molino Sesto 
Giovine, i tracciati delle rogge sono stati riempiti e/o utilizzati come sede di 
collettori fognari (Gallarana). 

Lo stesso trattamento è stato riservato al percorso della Roggia Molgorana 
che è sede del collettore consortile proveniente da Arcore. 

Rimane aperta ed attiva la Roggia dei Molini Asciutti che interessa una 
piccola porzione occidentale dl territorio in prossimità della recinzione con il 
Parco di Monza. 

Nel tempo, inoltre, sono stati dismessi e modificati, tramite riempimenti e 
livellazioni, tutti i percorsi delle rogge di derivazione del Lambro o da locali 

ndeggi di Via della Resega. 

4.1  Fiume Lambro 
Il Fiume Lambro nasce a nord di Monza presso il Pian Rancio nel territorio 

comunale di Magreglio (CO), a quota di circa 950m s.l.m.; il corso superiore 
scorre su rocce calcaree del Triangolo Lariano ed ha carattere torrentizio dalla 
sorgente fino circa ad Asso. 

Presso Erba sfocia nel lago di Pusiano di cui è anche emissario. Una volta 
attraversato il lago di Pusiano il Lambro raccoglie le acque delle rogge Gallarana 
e Ghiringhella raccoglie le acque dei tre principali affluenti di sinistra, le Bevere, 
attraversa in senso Nord Sud diversi comuni della Brianza tra cui Carate e Monza; 
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prosegue nel territorio di Milano percorrendo la media e bassa pianura fino a 
gettarsi nel Po presso Orio Litta. 

Il fiume si sviluppa per 130 km e drena un bacino di 1950 km2. 

4.2  Reticolo Idrografico derivante dal F. Lambro 
4.2.1.  Le Rogge 

Sino a qualche decennio fa esistevano diverse rogge, quasi tutte derivate dal 
Lambro. 

Le acque servivano alla produzione di forza motrice nei mulini, alle industrie 
tessili (tintorie, candeggi, follatu
foraggere. 

Molte furono le contese che nel corso dei secoli si originarono per il diritto di 
utilizzo della acque: copiosa è la documentazione relativa che si conserva negli 
Archivi di Stato di Milano. 

Le rogge più antiche (di cui si abbia notizia) derivate dal Lambro erano la 
Gallarana e la Ghiringhella, aperte rispettivamente nel 1476 e nel 1502, per 
concessione di Ludovico re di Francia ai Gallarani e a Giovanni Pecchi 
Ghiringhello. 

tta per alimentarle doveva essere compensata da una quantità 
equivalente immessa a monte nel Lambro attraverso altre fonti. A tal fine vennero 
convogliate nel fiume, sempre mediante rogge, le acque delle sorgenti del Piano 

 

Tuttora esistenti, esse conservano lo stesso nome di Gallarana e Ghiringhella: la 
prima sottopassa il Lambro prima che si immetta nel lago di Pusiano, in modo da 
recare acque direttamente al fiume appena uscito dal lago. 

Roggia Gallarana 

La presa era ubicata in località Molino Sesto Giovine (o Molino Spadit); la presa al 
Lambro erogava 500 l/

  
Nel 1969 Il consorzio Gallarana si sciolse e cedette ogni diritto di acquedotto, 

 

 
Roggia Ghiringhella 

La derivazione dal Lambro, per una quantità pari a 200 l/sec, avveniva in località 
Molino di Mezzo.   
A questa portata si aggiungeva il gettito di altre due bocche situate in località 
Casino Rapazzini, nei pressi di Peregallo.  
La roggia raggiungeva la C.na Ghiringhella in Comune di Agrate Brianza.  

smembrata in zona industriale (molteplici sono le piccole industrie che vi sono 
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insediate) e commerciale (con il Centro Colleoni).  

percorsi ciclabili. 

 
Roggia dei Molini Asciutti  Roggia dei Frati 

Molgorana, venivano distribuite in canali secondari, due dei quali uscivano dal 
limite del Parco in territorio di La Santa. Il più orientale portava le acque 
direttamente al cavo della Roggia delle G

  
Le acque che ora si derivano dalla presa e sono presenti nella roggia detta 

, hanno il solo scopo di mantenere pulita la briglia dagli 
innumerevoli detriti che si accumulano soprattutto durante le piene del fiume, e 
non sono cer , considerato il grado di inquinamento.  

 degli erbai a nord e a sud 
del molino Asciutto. La Roggia dei Frati provvedeva ad irrigare, dopo 

territori sino alla località S. Gerardo. 

4.3  Reticolo idrografico naturale 

Il Torrente Molgorana 

Il bacino idrografico, in confine di Casatenovo. La morfologia di tale bacino si 
presenta accidentata e i pendii ferrettizzati in cui è impostato sono erosi dalle 
acque di ruscellamento.  

rra diretta a sud. 
Oltre Bernate raggiunge la SS. 36 in prossimità di C.na S. Apollinare e corre per 
un buon tratto a lato della statale stessa.  

collettore fognario del Consorzio di Bonifica alto Lambro, che lo utilizza per 
raccogliere le acque delle fognature della zona brianzola ad est del Fiume 
Lambro.  
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5. - DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 

Per la definizione del Reticolo Idrico Minore, a partire dai rilievi sui corsi 
 

Dgr. n. 7/13950. 

Il Reticolo Minore comprende tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del 
regolamento di attuazione della L. 36/94), ad esclusione di quelle indicate come 

el 
regolamento di attuazione della L. 36/94). 

I criteri indicati per il recepimento dei tratti nel Reticolo Minore sono i 
seguenti: 

 siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative 
vigenti; 

 siano rappresentati sulle cartografie ufficiali; 

 siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti 
pubblici 

Si pongono dunque vari problemi soprattutto di carattere identificativo 
riguardo a ciò che può far parte del reticolo minore; ad esempio percorsi storici 
non più riconoscibili in campo. 

A fronte di questi problemi, non completamente chiariti dalla nuova 
normativa, la Regione affida ai Comuni il compito di compiere scelte locali 
ragionevoli, in ordine al reticolo da considerare, anche sulla base di scelte e 
valutazioni locali. 

 Alla Roggia Gallarana in quanto dismesso dalla derivazione del F. Lambro 
e conseguente scioglimento, nel 1969, dello specifico Consorzio. 

Reticolo Idrico 
Minore
individuati in cartografia (ALL. 2). 

Per essi valgono le norme di polizia idraulica di seguito riportate. 
 

 

 

 

 

 

 



Comune di Villasanta (MB) File:..\R3230_VILLASANTA\R3230-10_RETICOLO 
 
Determinazione Reticolo Idrografico Minore  

 

11 

6. -  CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME 
TECNICHE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO 

La definizione delle Norme di Polizia Idraulica e delle fasce di rispetto, in 
deroga a quanto previsto dal R.D. 523/1904, è stata effettuata a partire dalle 

 

In particolare sono state prese in considerazione le seguenti norme: 

- R.D. 523/1904; soprattutto per quanto riguarda le fasce di rispetto e le attività 

10m sulle acque pubbliche; 

- R.D. 368/1904; disciplina le attività permesse e vietate sui canali di bonifica; 

- D.Lgs 152/99; 

- D.Lgs 258/2000; 

-  (adottato con 
Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001): fornisce 

per il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il 
recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque  

- DGR 7/7868 del 25 gennaio 2001 e successiva DGR 7/13950 del 28 agosto 
Individuazione delle 

fasce di 
soggette ad autorizzazione comunale  

Le Norme di polizia idraulica hanno lo scopo di: 

- fornire indicazioni sugli interventi di manutenzione, modificazione e 

 

- salvaguardare il reticolo idrografico, allo scopo di proteggere il territorio 
dai rischi idrogeologici naturali o conseguenti ad uno scorretto uso del 
suolo; 

- fornire indicazioni sul recupero del patrimonio idrico, individuando le aree 

iniziative atte alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche 
naturali e ambientali. 
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7. -  NORME DI POLIZIA IDRAULICA  

Il reticolo idrico minore del Comune di Villasanta (MB) è costituito dai 
: 

NOME Lunghezza in metri 
(nel territorio comunale) 

Roggia Molini Asciutti  503 
Roggia dei Frati  98 
Torrente Molgorana  1681 
Roggia Ghiringhella  3487 
  
  
  
  
  
  

 
per un totale di 5.769 ml. 

Il tracciato del reticolo idrico non può essere modificato in alcun modo se 
 

Le modifiche al reticolo e alle sue sponde sono comunque soggette alle 
norme elencate di seguito. 

reticolo colmati, già altrimenti destinati e non più riattivabili se non a seguito di 
importanti lavori, od anche ancora riconoscibili e/o con alveo conservato. 

Tali tratti sono comunque individuati sui fogli catastali come aree di 
proprietà del Demanio, ai sensi della Legge 37/94. 

In ALL. 2 vengono riportati i limiti delle fasce di rispetto in prossimità dei 
 

 limite di 10 metri - Art. 96 comma f, R.D. n. 523 del 25.07.1904 relativamente 
 

 limite di 4 metri - Art. 133 R.D. n. 368 del 8.05.1904 relativamente ai corsi 
acqua tombati (Gallarana, Dei Frati, Molgorana) 
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8. - ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA 

 

- Roggia dei Molini Asciutti 

Essa si definisce: 

 Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale 
varrà quanto disposto dai citati artt. 59, 96, 97, 98 del R.G. 523/1904 (allegati).  
Si ribadisce che le distanze di rispetto e le relative norme previste dal R.D. 
523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da 
intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale, e 

verranno recepite con apposita variante allo strumento urbanistico. 
 Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dai citati 

artt. 132, 133, 134, 135, 138 del R.D. n. 368 del 1904 (allegati) che disciplina 
delle opere di bonifica e loro 

pertinenze, le attività vietate, quelle consentite previa autorizzazione o quelle 
  

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per 
 esondazione e i dissesti morfologici di 

-bis).  
Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni: 
- e aree 

della moderazione 
delle piene;  

- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di 
terra in una fascia non inferiore a 4m dal ciglio di sponda, intesa quale 

  
- 

152/99 art. 41 eccetto il caso in cui tale copertura sia imposta da regimi di 
pubblica incolumità.  
 

dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non 
comportino conseguenze negative sul regime delle acque. 

Potranno essere in generale consentiti: 

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né 
 

- 
superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la 

  
Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive 

ndali 
verticali o ad elevata pendenza dovrà 
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di centri  abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento 
a causa della limitatezza delle aree disponibili. 

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a 
rete in genere) con luce superiori a 6m dovranno essere realizzati secondo la 

idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pu

2/99). 

direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi 
dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica 
attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno 
di almeno 100 anni e un franco minimo di 1m. 

di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno 
inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. 

significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico su territorio 
circostante per piene superiori a quella di progetto. 

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive ideologiche 
di Autorità di Bacino e Regione. 

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno: 

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso 

-  

- 
di soglie di fondo 

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in 
alveo che riducano la sezione. 

In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse 
potranno essere interrate. 

In ogni  
dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base 

adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso 
 

8.1 -  
Tra i compiti di polizia idraulica 

quantità delle acque recapitate. 
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 che prevede 
 

allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate addotte ai corsi 
che presentano problemi di insufficienza idraulica. 

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti: 
20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di 

ampliamento e di espansione residenziali e industriali; 

40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già 
dotate di pubbliche fognature. 

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico 
avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici 

 

8.2 - 
idraulica 
In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la 

diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita 
 

8.3 - Autorizzazione paesistica 
 in zona soggetta a vincolo 

paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativi rilasciato dalla 
Regione Lombardia  Direzione Territorio e Urbanistica  U.O. Sviluppo 

-delegate, dagli Enti 
competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si 
rendano opportune in relazione ai disposti della D.G.R. di riferimento dei seguenti 
criteri. 

8.4 - Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio 
Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree 

(Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. 

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere 
inviate alle Agenzie del Demanio. 

-osta 
idraulico. 

152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto 
di sdemanializzazione. 
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8.5 - Canone di polizia idraulica 
Sul reticolo minore il Comune introita i canoni di polizia idraulica nella 
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AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO 

PARMA

Piano stralcio

per l’Assetto Idrogeologico 

(P.A.I.)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti 
Legge 18 Maggio 1989, n.183, art.17, comma 6 ter 

Adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 in data 26 aprile 2001 
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Norme generali 

Art. 1. Finalità e contenuti 
1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, denominato anche PAI o Piano, 

disciplina:

a)  con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete 

idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati 

con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b); 

b) con le norme contenute nel Titolo II - considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato 

approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce relative 

ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po, 

sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati - l'estensione della 

delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d'acqua della restante parte del bacino, 

assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; 

c) con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell'art.8, comma 3, della L.2 maggio 1990 

n.102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove 

concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua; 

d) con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto 

elevato.

2. Il PAI è redatto, adottato e approvato ai sensi della L.18 maggio 1989, n.183; quale piano stralcio del 

piano generale del bacino del Po ai sensi dell'art.17, comma 6 ter della legge ora richiamata. 

3. Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume 

Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, 

attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del 

sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e 

del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle 

degradate, anche attraverso usi ricreativi. Le finalità richiamate sono perseguite mediante: 

- l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale; 

- la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai fenomeni di 

dissesto considerati; 

- la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione 

al diverso grado di rischio; 

- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela 

e al recupero dei valori monumentali, paesaggistici ed ambientali presenti e/o la riqualificazione 

delle aree degradate; 

- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che 

determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione; 
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- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture 

adottando modalità di intervento che privilegiano la conservazione e il recupero delle 

caratteristiche naturali del terreno; 

- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica 

attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali; 

- la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di 

difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed 

efficacia; 

- la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di 

controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da 

conseguire;

- il monitoraggio dei caratteri di naturalità e dello stato dei dissesti; 

- l'individuazione di progetti di gestione agro-ambientale e forestale; 

- lo svolgimento funzionale dei servizi di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi 

impianti.

4. I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli Enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di 

tutela ambientale, devono essere coordinati con il presente Piano. Di conseguenza le Autorità 

competenti provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art.17, 

comma 4, della L.18 maggio 1989, n.183 alle prescrizioni del presente Piano. 

5. Allorché il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di indirizzo 

o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; le 

previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che 

esse siano fra loro incompatibili. 

6. Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi 

alluvionali, cosi come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e 

dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art.29 del Titolo Il, l'impianto e il 

reimpianto delle coltivazioni a pioppeto. 

7. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme, 

contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle in materia di beni culturali e ambientali e di 

aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e 

comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i Piani Paesistici. 

8. E’ fatto salvo, nella parte in cui deve avere ancora attuazione, il "Piano stralcio per la realizzazione 

degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto 

idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di 

esondazione" approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.9 del 10 maggio 1995. 
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9. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate 

almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al 

variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli 

studi conoscitivi e di monitoraggio. 

10. L'aggiornamento dei seguenti elaborati del Piano è operato con deliberazione del Comitato 

Istituzionale:

- Elaborato n.2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani 

esposti a pericolo"; 

- Elaborato n.4 "Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali"; 

- Elaborato n. 5 "Quaderno delle opere tipo"; 

- Elaborato n. 6 "Cartografia di Piano": 

Tav. 1. Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000) 

Tav. 2. Ambiti fisiografici (scala 1:250.000) 

Tav. 3. Corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000) 

Tav. 4. Geolitologia (scala 1:250.000) 

Tav. 5. Sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche dei principali 

corsi d'acqua (scala 1:250.000) 

Tav. 6. Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000) 

Tav. 7. Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti nelle aree di 

dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000) 

Tav. 8.    Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala 1:250.000)

Tav. 9.    Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000) 

- Elaborato n. 7 "Norme di attuazione": Allegato 1 al Titolo III "Bilancio idrico per il sottobacino 

dell'Adda Sopralacuale" 

Con le stesse procedure di cui al precedente capoverso, si apportano al presente Piano 

aggiornamenti conseguenti agli adempimenti di cui al successivo art.18, comma 2. 

11.  I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i 

contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 e delle relative disposizioni regionali di 

attuazione. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art.57 definiscono gli approfondimenti di 

natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei 

versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di 

coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello 

del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio. L'adeguamento 

degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata 

raggiunta l'intesa di cui al medesimo art.57. 

12. Il presente Piano costituisce riferimento per la progettazione e la gestione delle reti ecologiche. 
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13. Alle finalità del presente Piano provvede, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento, 

secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 marzo 1974, n.381 (Norme di attuazione 

dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica e opere 

pubbliche), come modificato dal D.Lgs 11 novembre 1999, n.463. 

14. Nelle materie in cui lo Statuto speciale di autonomia della Regione Valle d'Aosta ha attribuito alla 

Regione stessa competenza legislativa primaria, i riferimenti alle leggi statali contenuti nel presente 

Piano si intendono sostituiti con quelli alle corrispondenti leggi regionali approvate nel rispetto dello 

Statuto e delle norme di attuazione. Nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, 

pertanto, agli adempimenti di cui alle presenti Norme provvedono la Regione e i Comuni ai sensi delle 

vigenti disposizioni regionali in materia di urbanistica. 

Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti 

……. ……

Parte II – Norme relative alle condizioni generali di assetto del bacino idrografico 
……. ……

Art. 7. Classificazione dei territori comunali in base al rischio idraulico e idrogeologico 

presente
1. Il Piano classifica i territori amministrativi dei comuni e le aree soggette a dissesto, individuati 

nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani 

esposti a pericolo”, in funzione del rischio, valutato sulla base della pericolosità connessa ai fenomeni 

di dissesto idraulico e idrogeologico, della vulnerabilità e dei danni attesi. L'Atlante dei rischi è redatto 

sulla base delle conoscenze acquisite dall'Autorità di bacino al momento dell'adozione del presente 

atto mediante l'istruttoria compiuta e le risultanze acquisite attraverso le indicazioni delle Regioni, 

degli Enti locali e del Magistrato per il Po. Al fine di mantenere aggiornato il quadro delle conoscenze 

sulle condizioni di rischio, i contenuti del richiamato Elaborato n.2 sono aggiornati a cura dell'Autorità 

di bacino almeno ogni tre anni, mediante le procedure di cui al precedente art.1, comma 10 delle 

presenti norme. Le Regioni e gli Enti locali interessati sono tenuti a comunicare all'Autorità di bacino i 

dati e le variazioni sia in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate sia in relazione 

al variare dei rischi del territorio. 

2. Sono individuate le seguenti classi di rischio idraulico e idrogeologico: 

R1 - moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali; 

R2 - medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non 

pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-

economiche;
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R3 - elevato, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli 

edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle attività socio-

economiche, danni al patrimonio culturale; 

R4 - molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, 

danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio-

economiche.

……. ……

Parte III – Norme sulla programmazione degli interventi 
……. ……

Art. 18. Indirizzi alla pianificazione urbanistica
1.  Le Regioni, nell'ambito di quanto disposto al precedente art.5, comma 2, emanano le disposizioni 

concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto 

delimitate nella cartografia dell'Elaborato 2 del Piano "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici -

Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" di cui all'art.8, comma 2, e alle corrispondenti 

limitazioni d'uso del suolo di cui all'art.9 delle presenti Norme, provvedendo ove necessario 

all'indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le 

condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente 

Piano.

2.  l Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti 

comprese quelle di adeguamento ai sensi del precedente comma, sono tenuti a conformare le loro 

previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. In tale 

ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni effettuano una 

verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti 

con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano, 

avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, 

provinciale o della Comunità montana di appartenenza.

3.  La verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

a)  rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o 

potenzialmente attivi, che, sulla base delle risultanze dell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e 

idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", ovvero sulla base di 

ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano il territorio comunale, con 

particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;

b)  delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e 

idrogeologici, prendendo a riferimento quelle contenute nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi 

idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", in funzione delle 

risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lett. a);
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c)  descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto 

significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le 

modalità di cui alla precedente lettera a) e le previsioni del piano regolatore generale ancorché 

assoggettate a strumenti di attuazione;

d)  indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti 

urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di 

pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

4.  All'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti di cui al comma 2, le delimitazioni 

delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di 

compatibilità di cui al precedente comma, aggiornano e integrano le prescrizioni del presente Piano; 

l’Autorità di bacino provvede, ai sensi del precedente art.1, comma 10, all’aggiornamento degli 

elaborati del Piano, nell’ambito della procedura di cui al successivo comma 6, entro i tre mesi 

successivi all’avvenuta trasmissione delle risultanze della verifica di compatibilità. 

5.  l Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la verifica di 

compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità delle disposizioni richiamate nel presente 

articolo.  

6.  Le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino le risultanze della verifica di compatibilità di cui ai commi 

precedenti comprensiva delle eventuali modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e 

alle relative previsioni urbanistiche.

7.  I Comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle 

limitazioni di cui al precedente art.9 e sugli interventi prescritti nei territori delimitati come aree in 

dissesto idraulico o idrogeologico per la loro messa in sicurezza. Provvedono altresì ad inserire nel 

certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del 

territorio in funzione del dissesto operata dal presente Piano. Il soggetto attuatore è tenuto a 

sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in 

ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

8.  Nei Programmi triennali di intervento previsti dalle presenti Norme ai sensi degli artt.21 e seguenti 

della L. 183/1989, sono indicate misure di finanziamento ai Comuni per lo svolgimento delle 

sopraddette operazioni di istruttoria tecnica.

9.  Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, 

n.445 e 2 febbraio 1974, n.64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490 e dell'art.82 del 

D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e successive modifiche e integrazioni.

10.  Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento agli adempimenti di cui al presente articolo 

provvedono gli enti competenti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali, nel rispetto di 
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quanto stabilito in materia dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e 

dalle relative norme di attuazione.

……. ……

Titolo II - Norme per le fasce fluviali 

Parte I – Natura, contenuti ed effetti del Piano per la parte relativa all’estensione 

delle fasce fluviali
……. ……

Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali 
1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art.26, individua le fasce fluviali classificate come segue. 

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede 

prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 

"Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo lI delle presenti Norme, ovvero che è 

costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. 

- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio 

interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al 

Titolo lI sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali 

del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle 

opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di 

contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la 

Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché 

dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al 

tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di 

bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente 

Piano per il tracciato di cui si tratta. 

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio 

esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di 

eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo lI sopra 

richiamato. 

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 
1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il 

deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio 

dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto 

alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di 

mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. 
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2. Nella Fascia A sono vietate: 

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, 

infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi 

impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così 

come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 

3, let. I); 

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli 

impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo 

comma 3, let. m); 

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 

bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di 

almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia 

continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di 

stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a 

disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del 

soprassuolo, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche e 

integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n.523; 

e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto; 

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 

3. Sono per contro consentiti: 

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto 

possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo 

da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; 

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ 

annui;

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto 

all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di 

settore; 

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di 

trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le 

modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia; 

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano 

come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; 

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 

1997, n.22; 
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I) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 

5 febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel 

rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art.31 dello stesso D.Lgs. 22/1997), alla

data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale 

autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla 

autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a 

tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla 

scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così 

come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo; 

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, 

anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. 

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in 

ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente 

presente nella Fascia A. 

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di 

drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche 

presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 
1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità 

idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e 

al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 

2. Nella Fascia B sono vietati: 

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di 

invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area 

idraulicamente equivalente; 

b)  la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi 

impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, cosi 

come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, fatto salvo quanto previsto al precedente art.29, 

comma 3, let. I); 

c)in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e 

scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle 

fondazioni dell'argine. 

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art.29: 
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a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura 

idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto 

dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia; 

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro 

localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli 

esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi 

e per gli effetti del successivo art.38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art.38 bis; 

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo 

stato di dissesto esistente; 

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il 

trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art.38 del 

D.Lgs.  152/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia 

complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli 

ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi 

interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del 

successivo art.38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art.38 bis. 

4.  Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di 

drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche 

presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 
1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante 

la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L.24 febbraio 1992, n.225 e 

quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto 

delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. 

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del 

loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. 

3. In relazione all'art.13 della L.24 febbraio 1992, n.225, è affidato alle Provincie, sulla base delle 

competenze ad esse attribuite dagli artt.14 e 15 della L.8 giugno 1990, n.142, di assicurare lo 

svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, aIla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la 

protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi previsione e prevenzione sopra 

menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di 

servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora 

menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno 

raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, 

con riferimento all'art.15 della L. 24 febbraio 1992, n.225. 
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4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i 

limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 

5.  Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B 

e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi 

dell'art.17, comma 6, della L.183/1999, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti 

urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art.17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi 

emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art.17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di 

rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta 

realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto 

previsto dall'art.1, comma 1, let. b), del D.L. n.279/2000 convertito, con modificazioni, in L.365/2000. 

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali 
1.  Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le 

Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei 

corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative 

a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le 

risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi 

e progetti. 

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L.5 gennaio 1994, n.37, per i territori demaniali, i soggetti di cui 

all'art.8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del 

territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art.8, per gli scopi 

perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti 

delle sue competenze, si pone come struttura di servizio. 

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L.5 gennaio 1994, n.37, a partire dalla 

data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della 

componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione. 

4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art.8 

della L.5 gennaio 1994, n.37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla 

presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un 

ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel 

contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione 

fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono 

essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art.1, comma 3 e all'art.15, 

comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di 

pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere: 
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- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, 

valorizzazione e manutenzione; 

- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della 

compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei 

predetti obiettivi; 

- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle 

sponde.

Le aree individuate dai progetti cosi definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione 

dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti. 

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un 

parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di 

pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti. 

In applicazione dell'art.6, comma 3, della L.5 gennaio 1994, n.37, le Commissioni provinciali per 

l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del 

R.D.L. 18 giugno 1936, n.1338, convertito, con modificazioni, dalla L.14 gennaio 1937, n.402, e 

successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di 

destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione 

approvati dall'Autorità di bacino. 

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei 

programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per 

la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto 

dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso. 

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione. 

Parte Il - Norme sulla programmazione degli interventi 
……. ……

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico 
1. Fatto salvo quanto previsto agli artt.29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione 

di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a 

condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza 

naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano 

significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non 

concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno 

studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle 

suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, cosi come individuata dalla direttiva di 

cui al comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino. 

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni 

tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a 
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maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui 

al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino. 

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, 

devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di 

cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. 

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 

approvvigionamento idropotabile 
1. L’Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del 

rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di 

smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce 

fluviali A e B. 

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità 

superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di 

impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un 

anno dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a 

cui sono soggetti i suddetti impianti e operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi 

proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e 

progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive. 

3.  L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento 

con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici programmi triennali di intervento ai sensi 

degli artt.21 e seguenti della L.18 maggio 1989 n.183, per gli interventi di adeguamento di cui al 

precedente comma. Nell’ambito di tali programmi l’Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque 

possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e 

B.

Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi 
1. L’Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del 

rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti 

alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 26 

maggio 2000 n.241, e del D.Lgs. 17 agosto 1999 n.344, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al 

presente Titolo. 

2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma 

precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del 

Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, 

impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero 

dell’Ambiente, al Ministero dell’Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all’Autorità di Bacino, 



15

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico                                 Norme di attuazione 

____________________________________________________________________________________________________________

alle Regioni, alle Provincie, alle Prefetture, ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in 

relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di 

adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva. 

3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento 

con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici programmi triennali di intervento ai sensi 

degli artt.21 e seguenti della L.18 maggio 1989 n.183, per gli interventi di adeguamento di cui al 

precedente comma. Nell’Ambito di tali programmi l’Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque 

possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al 

presente Titolo. 

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica 
1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e 

alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti 

urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano 

stesso: 

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito 

dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art.5, 

comma 2, lett. a) della L.17 agosto 1942, n.1150; 

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le 

norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; 

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 

18 della L.22 ottobre 1971, n.865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente 

Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. 

Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo 

aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. 

4. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, Iett. c), si applicano le norme 

degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree 

comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità 

regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, 

qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di 

rischio. 

5. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, come definiti all'art.31, lett. a), b), c) della L.5 agosto 1978, n.457, senza aumento di 

superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico 

insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio. 
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4. Nei territori della Fascia B sono inoltre esclusivamente consentite: 

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche 

aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali 

connesse alla conduzione aziendale purché le superfici abitabili siano realizzate a quote 

compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al 

risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; 

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento 

di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale 

dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio 

e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle 

aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o 

in presenza di copertura assicurativa; 

c) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto 

della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle 

attività e degli usi in atto; 

d) opere attinenti l'esercizio della  navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora 

previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art.20. 

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso 

delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art.38. 

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di 

adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente 

Piano, nei termini previsti all'art.27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi: 

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di 

interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva; 

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la 

massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia; 

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il 

recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, 

ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale 

(ove presente) delle stesse. 

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di 

attività ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n.398, cosi come convertito in L.4 

dicembre 1993, n.493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al 

momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla 

data di inizio. 
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8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, 

n.445 e 2 febbraio 1974, n.64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490 e dell'art.82 del 

D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e successive modifiche e integrazioni. 

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L.6 

dicembre 1991, n.394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in 

materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e 

territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di 

bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, 

specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori. 

Art. 40. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio 
1.  I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei Piani 

particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l’adozione di apposite 

varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all’edilizia residenziale, alle 

attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferire il trasferimento degli 

insediamenti siti nei territori delle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale 

tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere 

operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori 

dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia 

di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere  trasferite al demanio pubblico 

libere da immobili.

……. ……

Titolo IV - Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato 

Art. 48. Disciplina per le aree a rischio idrogeologico molto elevato 
1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 

all'Elaborato 2 del presente Piano, ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio 

idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art.1, comma 1-bis 

del DL. 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 1998, n.267, come 

modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n.132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, 

n.226, con deliberazione del C.l. n.14/1999 del 20 ottobre 1999. 

Art. 49. Aree a rischio idrogeologico molto elevato 
1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei 

fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse 

tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche 

conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica.
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2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono perimetrate secondo i seguenti criteri di 

zonizzazione:

ZONA 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, 

direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso; 

ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori 

più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai 

danni potenziali sui beni esposti. 

Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di pianura le aree a rischio idrogeologico 

molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle 

seguenti zone: 

ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla 

delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente 

interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni; 

ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno 

inferiore o uguale a 50 anni. 

Nelle aree di cui ai commi precedenti deve essere predisposto un sistema di monitoraggio finalizzato 

ad una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione 

dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza, di cui 

all'art.1, comma 4, della L.267/1998, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere 

eventualmente realizzate. 

Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della L.9 luglio 1908, n.445 e della L.30 

marzo 1998, n.61, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non 

sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano. 

……. ……

Art. 51. Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle 

aree di pianura 
1. Nelle aree perimetrate come ZONA B-Pr nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono applicate le 

disposizioni di cui all'art.39 delle presenti Norme relative alla Fascia B, richiamate ai successivi 

commi. Dette perimetrazioni vengono rivedute in seguito alla realizzazione degli interventi previsti. 

2. Nelle aree della ZONA B-Pr esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti: 

- le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche 

aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali 

connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote 

compatibili con la piena di riferimento; 
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- gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche 

sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli 

potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime; 

- gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il 

rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze 

delle attività e degli usi in atto. 

3. Nelle aree perimetrate come ZONA I nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, esterne ai centri 

edificati, sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,  restauro, risanamento conservativo, cosi 

come definiti alle lett. a), b), c) dell'art.31 della L.5 agosto 1978, n.457, senza aumento di 

superficie o volume; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole 

opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello 

stesso; 

- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse 

pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove 

infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e 

non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di 

rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di 

protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno 

essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere 

l'approvazione dell'Autorità idraulica competente; 

- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del 

D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore 

storico-culturale cosi classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti; 

- gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni. 

4.  Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 

della L. 22 ottobre 1971, n.865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano 

siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove 

sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, 

l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. 

5.  Nelle aree della ZONA B-Pr e ZONA I interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti 

urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, 

d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di 
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rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare 

tali condizioni di rischio. 

……. ……






