
Governo del territorio, Consumo di suolo, 
Difesa del suolo 

Disegni e progetti di legge a confronto

Seminario interno del Consiglio Direttivo Nazionale 
svolto nella sede Toscana dell’Inu  

Urban Center Metropolitano, Scandicci, sabato 5 luglio 2014 

Volume 2
Materiali allegati 

Testi dei disegni e progetti di legge

A cura della Segreteria Nazionale



INDICE 

PdL, Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana (MIT) 1 

PdL Bozza unificata Principi fondamentali di governo del territorio (Morassut) 16 

PdL Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo (Puppato) 22 

DdL 2039 Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato (governativo) 33  

DdL 948 Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento 
del consumo di suolo (Catania) 102 

DdL 1909 Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo agricolo e per la tutela 
 del paesaggio (De Rosa) 116 

DdL 70 Norme per il contenimento dell’uso del suolo e la rigenerazione urbana (Realacci) 130 

PdL Norme per il contenimento e la riduzione del consumo di suolo (WWF) 147 

PdL Per la salvaguardia del territorio non urbanizzato (eddyburg) 168 

Camera dei deputati, testo a confronto commentato valorizzazione delle aree agricole 
 e contenimento del consumo di suolo 171 

DdL 1181 Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo (AISSA) 192 

2 



1

��������� ����� �������������� � ��� ���������

���������� ������� ��� ��������
������ �� ������ �������� �������

�������� �� ������� �� ��������� ��������� ������������ �
�������������� ������

������ �
�������� ������������ �� ������� �� ������� ���

����������� ��������� ����������� � ������� ���������
�������

���� �
��������� ��������� ������������� �������� ������������ ��� ������� ��� �����������

�������� ����� �������������� � �������� ���������

���� �
�������� � �������� ����� ������

�� �� �������� ������
�� ���������� � �������� ������������ �� ������� �� �������� ��� ������������ �� ����������
������������� ���� ����� � ����� ������������� ���������� �� �������� ���������������� ��
��������� ��� ��� ������ �� ������������� ����� �������� �������� �� ���������� ����������
������������� �� ������� � �� ���������������� ��� ���������� ��������� ��� �������� ��� ��������
�� �������������� ������������ ����������������� �������������� ���������������
���������������� ������������ ����� �������������� ��� ��������� ��������������� � ���
������ ������ � � ������� ����� ����������� � ���������� ����� ��������� �� ���������������
��������������� ����� ��������� �������� � ��� ������������ ��� �������������
��� ����� ��� �������� ��� � ��� ����� ������������� � ������������ ����� ����� � ������ ����� ��
��� �������� ������ ������ ������� ��� ���������� ������������� ����� ��������� ������������
���� ��������� � �������� �� ��������� ������������� ��� �������� ������������ ��� ����������
��������� � ����� ������������� ����� ����������
��� ���������� ����������� ����� ��������� ��������� ������������ �� ��� �� ����� ��� �� ���������
������������ ���������� �� ��� �������� ��
�� �� ����������� �� ����� �� ��� ����������� ���������� ����������� ��������� ���������������
������� ����������������� ����������� ���� ������� �� ��������� �������� �� ������������� ���
������������ ���� �������� ��������� � ������� ����� ��������
�� �� �������� ��� ����������� �������� ����� �������������� ��� ��������� � ����� �������� ���
����������� ����� ���� ������ �� ��������� �������� � ������������� �� ����� ��� ����� �� �
��������� ������������� � ����������� � ��������� ���������������� � �� ������ ������������ ��
�������� ���� ����������� � ���� �������� ����������� �� ������� �� ����������� � ��
������������� ��� ������ �� ��������� ��� �������� ��� ����������� ������������ ��
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����������� ����� ��������� �� ���� �� ����� ������� ������ �������� ��� ������� �������� ���
���������� � ��� ��� ����������� ����� �������� ������ � ����������� �� ��������� ���� ��������� ��
�������� � �� ������������� � �� ���������� �� ��� ����� ���������� �� ����� ��� ����������
�� �� ����������� ����� �������� � ������������� ��� ������������ �� ��������������� �� �������
�� ���������� � �� ��������������� ����� �� ���� �� ��������� �� ������ ����� ���������
������������� �� ��������� ����� �������������� ������������� �� ��������� ��
�������������� ���������� �� �������������� ��� ������� ����� ��������������� ��� ���������
������������ ����� ��� ����� � ������������� ��� �� ��������� �������������

���� �
������ ������������ �������� � �������� ��� ����������� ����� �����������

�� ��� ������������ ����� ��������� �� ������� �� �������� ��� ������������ �� ����� � �� �������
� �� �������� ��������� ����������� ��� ������ ���������� �������� ����������� �� �����
����������� �� ����������� �� ���� �������� �� ����� �� ����� ����� �� ��� ��� �����
�� �������������� ����� ���������� ���������� �� ������� �� �������� ��� ����������� �� ������
�� ������� � �� �������� �������� ����������� �� �������� ���������� �� �������� ���������
����������� � �� �������� ������� � �������������
�� � ������� �� ��������� �� ����� �������������� �� ������� � �� ����� ���������� ��
���������� ���������� �� ������� �� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� �� �����
��������������� �� ���������������� �� �������������� �� ������������ �� ����������������� ��
��������������� ������ �� ����������� � �� ��������������� ����������� ��������������� �
�������� ���������� �� ��������� ����� �� �������� ��� �������� �������� � ������� ���
����������� ���� ���������������
�� � ������� �� ��������� �� ����� �������������� �� ������� � �� ����� ��������� ��
�������������� �� ������� ����������� ������� ����� ����� ����������� �� �������� ���
����������� ����� ��� ����������� ������������� ���������� � ��������������� ����� �������
����������� ������ � ����� ������� �� ����������� �������� � ����������� ����������� ��
��������� ��� ��� �����

���� �
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�� �� ������ ����� ��������� �� ������� �� �������� ��� ������������ �������� ��� �� �������� ��
�������� �������� � ��� ���� ������ ���� ����������� ����� �������� ������������ ��
������������ �� �������������� � �� �������������� ����� ���������� ������� �� ��������
����������� ����� �������� ������
�� �� ����� �������� �� ������� ������� ����������� ����� ������� �� ���������� ���������
������������ ��� �� ������� �������� ��� ������������ ������� ����� ����� ����� �����������
���������� �������� ��� �� �������� �� ����� ��������� �� ����� �� � ��������� ������� ��
��������� �������� �� ������� �� ������ � �������������� ������������� � ��� ���������� ��
������� ��� ����������� �� ���������� ����� �������� ������������������ �� ������� �������
�� ������������ ����� ���������� ������������ � ����������� ��� �� �������� ������
����������� �� �� ������������� ��� ������� �� ������ �������
�� �� ����� ��������� ���� ���������� ����� ��������� ������������ ������� � �� �������
������������ ���������� �� ��������� ��������� �� ������� �� �������� ��� ������������
����������� �������� ����� �� ������������� ��� �� �������� � �������� ��� �������� ���
������� �������������� ����� �����������
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�� ���� ���������� ����� ������ ��� �������� ����� �������� ����� ����������� ���������� ��������
��� �� �������� �� �������� �������������� �������� �� ������� ��� ���������� �������� ����
������ � ���� ����� ������� ���������� �������� � ���� ���������� ���� ���������� �������������
��� ����� ��������� ��� ������ ��� ������ ����� �� ��������� ���� ������ ������� ������ ������
�������� ���� ���������� ������ ����������� �� ������ ������������� � ��������������� � ������
�������� ���� ������ ��� ���� ���������� ���� �������������� ��� ���� ��������� �� ������������
������� ��� �������� ��� ��������� �� ����� ��������������� ������������������ �� ���
����������� ��� ���� �������������� ���� �������������� ���� �������� ��� ������� ��������������
�������� ��� ������ ��� ���� ��������� � ��� ��������� �� ��� �� ������� ����������� �� �������
����� �� ���

���� �
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�� �������������� ����� ������� ���������� ����������� �� ������� �� �������� ��� �����������
�� ������� ���������� �� �������� ����� ��������� ����������� ����� ������ �������� � �����
������������� �� ����� �� ����� ����� � ������ ����� �� ����
�� � ������� �� ��������� �� ����� ������������� � �� ������� ����������� ��������
��������������� � ������ ���� �� �������������� ����� ���� ����� ��������� ������� � ����������
����� ������ �������� � ����� ������������� �� ����� �� ����� ����� � ������ ����� �� ���� �
����� ���� ��� ����������� ������� ���� �������������� �� ���� ���� �������� ������
�� ������� � ������� �� �������� � �� ����� ������������� ��� ���������� ��� ���� ��
�������������� ��������� �� ���������� ����� ������ ���������� ����� �� ���������� �� ����� ����
������� ������� �������� ����������� �� ������� ������� ��� �������� � ������������� ������
� ���������� ������� ����������� ���� �������� �� ���������� ����� ������� ��������� �� ������
��� ��������� ����� ��������� ������ � ������ ������������� ����� ������� ������ �
������������� ���������� � ������ �� �������� ������������ ���� �������� ����� ������
��������� �� ������� � �� ���������� ����� ��������� ����������� �� ��������������
�� �� ������ ����������� ��������� �� ������� � ���������� �� ���� ������������ � ����� ����� �
������ ����� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� �� ������� ����������� ���� ��������� �������
������ ����� ���������� �� ��� ������������ ���� ����� �������� ����� ������������� � ��
����������� �� ����������� ������������� ���� ����� �������� ����� �������������

���� �
��������� � ��������� �� ������������� ����� ��������� �� ������� �� �������� ���

����������� � ����� ���������������

�� �� ����� ������� � ����� �� ��������������� ������ ������ �� �������������� �� ���������� �
���������� ��������� �� �������������� � �� ��������� ��� ����� ������������� ��� ��������� ��
�������� � ����������� ����� ��������� ���������
�� ��� ������������ ����� ��������� �� ������� �� �������� ��� ����������� �� ����� ������ ���
��������� ������ ������������ ������ �� ��� � ��������� ����� ����������� ������
������������ �� ������ ����� �������� ������ ��� ������� ��� ���������� ��� ��������� ���
��������� ������ ������������� ��� ��������� ��� ��������� �� �������� ��� �������� �����
�������������� � ��� ���������� �� �������� ��� � �������� ��� �� �������� ���������� ������
� ��������� �������� ���������� � �� ������ ��� ���������� � ��� ����� ��� � ���� � �� ��������
���������� ����� ��������� ��������� ���������� � ���������� � ����� ������� ������ ������ �� ���� ��
���������� ��������� �� ��� �������� � ��� ������ �� ������ ����� �� ����
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�� �� ��� ��������� ��� ��������� ���������� �� �������������� ����������� ������� � �����
��������� �� ������������� �� ���� �� ��������� �� ��������� �������� � ������������ ���
����������� ���� �������� �������� �� �� ��� �� ������ ������������ �� � �������� ��
������������� ���������� �� ��� ���������� ������������� ����� ������� �������� ��
�������������� ������������ ��� �� �������������� ������������� ���� ������������ �� �����
������� ������ ��������� ������������ ��������� ����� � ������� ������������� �� ����������� ��
����������� ���������� �� ���������� ����������� �� ��� ������ ��� ������ ����� �������� ���
���������� �������� ���� ���������� �� ����������� ������ ������������� �� ����� ��� ������
����� ������������� ��� ����� ������������� ���� ����� �� ��������� ���������� �� ����������
������������� ��������� � �������� �� �������� ���������� �� ������� ���������� � ������� ��
���������� ��������� �� �������� ��������� ������� �� �������� � �� ����������� �������
�������� ��� �� ����������� �� �������� ������������ � �� �������� �� ���������������� ��
������������ ������� �� ������ �������� � ����������� � �� ���������������� ���������� ���
��������� ������������
�� �� ����� ��������� ����������� ��� ��������� �� �������������� ��������� � ������� ���
�������� ��� �������� �� ��� �������� � � ������� �� ����������� ��������� ���� �������� � � �
����� �������� ������ ������������ �� �������� �� ������������� ��� � ����� ���������� ��
�������������� �� ������� � �� ����
�� ��� �� �������� �� ��� �� ����� �� �� ������� � �� ��������� ��������� �������� ��� ��� ����
������� ������ ��� ��������� ������ ��������� ����� ��� ��������� �� �������������� � ��
����� � �������� �� ������������� ����� �������������� ��������� ��� ������ �� ����������
����� ���� ������ �������� � ����� �������� �� ��������
�� ����������� ����� ���� �� �������� �� ���� �� ��������� �� ��������� ��� ��� ������ �����
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�� �� ������ ����� �������� �� ������ �� ��� �� ����� �� �������� � ����� ����� � ������
����� ����� �� ���� �� ���������� ���������� ��������� � ������� ������������ � ����������� �����
��������� ������������ ����������� ������� ����� ����� ���������������� ����� ���������������
�������� ��� ������ ������������ ��� ���������� ���������� � ������� � ��� ���������
�������� �� ���������������� � �� ���������� ��������� �������� ��� �� ������� � �� ���������
�������
�� �� �������� ����� ����������� ������ ����� ����������� ��� ������� ������������ � ����������� ��
��� �� ����� �� ��� ������� ����� ������������ ��� ��� ��������� ��� �������� ���
����������� ����������� �� �������������� � �� �������������� ����� ��������� � �����
�������� ��� ������� �������� ��������� � �� ��������� ��������� ������������ �� ����� � ���
�������� ���������� ��������� �� ��������������� ����� ������� ��� ������� �� ��� �� �����
�� ��� ������� �� ���� � ��� �������� ��������� ��� �� ��������������� ��� ���������� �� ��������
������������ �������� ������ ����������� �� ���������� �������� ���� �������� ��� �������
������� � ����� �������� �� ���������� ���� �������� �� ���������� ����� ��������� ������������
������ ������� �� ������������ � �������� ������� ��� �������� � ����������� �� ����������
��������� � ������� �� ����� ��������� �� ������������� � �� ���������� ��� ������� ��������� ��
��������� �������� � ��������� ������������ �� ��������� � ������� � � ��������� ������� ��
��������� ���������� � ����� ����� ���������� �� ��������� � �� ������� �� ���� �������� ��
��������� ���� ��������� �������� ������ � ������������ ����� ������� �� �������� �� ��������
��������
�� �� ���� �� �������������� ���� ����������� ���� ������������ ��������� �� ��� ���������������
���� �������� ��� ����� ���������� �� ����� ��������� ��������� ��� ���� ���� ������������
��������� ����� ���� ��������� ������������ ���������� ������� �� ����������� �� ��� �� �����
����������� � ������ ������������ �� ������� ��������� �� �������� �� �������� ��� � �����������
������ � �������� ������� ��� ����� ��������� ���� ������������ ������������ � ���������� �
��������� ������������ ����������� �� ��������� ������� � ���������� �� ���� ���� �������� ����
������������ ���������
�� ����� ���� �� ������� �� ������ ����� ����� ��������� �� ��� �� ����� � � �� ����� ��������� ��
������� ������������ � ������ ����� ������� �������� �� ������� ������������ �� ������� ���������
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�� �� ��������� �������� �� �������������� ����������� �� ��� �� ����� � ��� ��� ��������
����������� ��� �� ��������� ������������ ����� ��������� � ����� ����� ������� ������ ��� ����
������������ ����� ��� ����� ��� ����������� �������� ����� ��������� ������������ ��
�������� ������ ��� ����� � ���� � ������ ���� �� ���� ����� �� ����� � ������ ����� �� ���
� �� ����� �� ��������� ��� �� �������� �������������
�� ��� � ������ ������ �� �������������� ����������� ��������� ����� ���� ����� �������������
��� ��������� ��� ����� ������� ������ ��������� ��� ����� �� ������������� �������
����������� �� ������� �� ������� ����������������� ��� ����� ��� ����� � ��������� ���
����� ��������� �� ��� �� ����� �� ����� ���
�� ����� ����������� � ���������� ����� ��������� �� �������������� �� ��� �� ����� �� ��
������ ����� � �������� �� ������������ ��������������� ������������� ����� �������������� ���
�� ������� � ��� �� ����� ���������������� ��������������� ��� ������������ � �������� ���
������ ������ ��� ��������� ������������ ��� ��������� �� �������������� �����������
�������� ������ ������ ���������
�� �� ���������� ��� ��������� �� ������������ �������������� � ������ ����������� ��� ����
�������� ����������� � ��� ���� �������� ����� ������� ������ � ������� ������������� ��� ���������
����������� ��������� ��� �������� ��� ��������� �� ������������ ��� �� ����������� �����
��������� � ����� ������ ����������� ����� ��������� �� ������� ��� ���������� ��� �� ��������
����������� ����������� ����� ���������� ��� �������� ���������� ��� �������� �� ��������� ��
�������������� �� ����� ���������� �� �������� ��� �� ���������� ����� ��������������
������������
�� ����������� ����� ���������� ��� ����� ���������� � �������� ������� � ���������� �������
���������� �������� ��� ���������� �� �������������� ����������� �� �������� �����������
����������� ���������� �� ��������� � ������������ �� ��������� ��������� �� �������� ��
������������ �� ��������� ���� ����������� �� ����� ����������� ���������� � ������ �������� ��
�������� ��������� ������������� �� ����������� ���� �������� �� ��������� ������������ ���
�������� �� �� ��������� ������������ ��� ������ ��������� � ������ ������� ����������
������ �������� �� ��������� �������������������� ���� �������� �������� �������� �� ��������
���� ����������� ���������� ��� �� ������� ������������� �� �������� ��� �������� �� �������
����� �������� � �������� ������� ��������� �� ������� ��� �������� � ��� �������� ������ ���
���� ��������� ��������������� �� ���������������
�� �� ������� ������������� ������ ����� ����� ���������� ����� ���� ������ � ��� �������� ���
��������� �� ���� ��������� � ���������������� � ����� ������� ����� ��� ���� ������
��������� �� ����� ��������� �� ����� ��� ������� ��� ��� ������� �� ���� ���� ������
��������� � ������ ���� ��� � ������ �� ���������� ��������� �� � ����� ���� ��� �� �����
�������������� �� ������� ������������ ��� ����� ��������� ��� ������� ������� ��������
�������� �� ��������� ����� ���������� ��� ����� � ��������� ��������������� ����� ����
������� ������ � ����� ��������
�� �� ������� ����������� �� �������������� ����������� �������������� ��� ��������������
�� ����� ����������� ��� �� ��������� �� ���������� �� ��� �������
��� �� ������ �� ������������ ����� ����������� ��� ������ ������ ��� ��������
�������������� ������� �� ����� ������������ ����� ��� ��������� �� ��������� ���������
������������ �������� � ������ ���������
��� �� ����� ���������� �� ���� �� ��������� ����������� ����������� �� ����� �� ����� �����
������������ ������������ � ����������� ��������� �������� ��� ���������� ��� ����� ��
��������������� �������� ����������� �� �������� ���� ������� ��������� ����������� ��� ���
������������ �� ������ �������� �� ������� ������������� ��� �������� �����������
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�������� ����� ��������� �������� �� ��� ������������ � �� ��� ����������
�� �� ���������� ����� ������������� ����� ��������� �������� �� ���� �� �������� ����������
���� ��������� ����� �������������� ������������� �������� �� ��������� �� ������������ �����
��������� ������������� � ����������� ����� �� ������� �� ����������� ���� �������������� ���
��������� ����� �������������� ������������� ������������� �� ���� �������� �����
���������
�� � ������ ���� ��������� �������� ��������� ���� �������������� ������������� ���� ������������
����� ��������� ������� ����� �������������� � ���������� ��� �������� ������������� �� �������
�� ��������� ��������
�� �� ����������� ������� ���� ��������� ������� ��� ��� ����� ��������� �������� � ��� ���
���������� �� �������� ��� ��������� �� ���� ��������� ���� ����������� ��
������������� ����� ������������ �� ������������ �� ��������� �� ���� ���������
����������� � ���� ��� ���������� �� �������� ��������������� ���������������� � ���
���� ����� �� ��������� �������������� �������� �� ���� ����� �������������� �������������
�� �� ��������� ��������������� � �������������� �� �������������� ������������ ����� �����
��� ������� ��������� � �������� ���������� ����������� ��� ������������ ��������� ����
��������� ����������������
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�� ������������� ������� ����� ��������� ������� ����������� �������� �� �������� ��
��������������� � ��� ������������ �� ������� ����� ��� ������� �� ������ ����������� ����
��������� � ���� ��� ��������������
�� �� ����� �� ������� �� ������� ������ ��� ������ ������������ ���� ������ ��� ��������
������������ ��� �������� �� ������������� ����� ��������� ������������ �� ��� ���� �������� ������
�� ��� � ���� �� ��� �� ����� � � � �� ������������ ������� ��� �� ����� ����������� ������� ��
���������� ���������� ���� ���������������� �������� ����� ���������� ������������ ��� �������
����� ������� ��������
�� �� ���������� ������������ ��� ������� ����� ������� ������� �������� ������� �����
��������� ������ �� ��������� ��� ������� ��� ������ �� ��������� ��� �� �������� �����
������������ ����� ��� � ��������� ������� �� ������ �� ��� ���� ����� � �������� ����� �� ����
�� �� ������� ������ ����� �������� � ��� ������� ������������ ��������� ��� ��������� ��
���������� ��� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ����� ���������� �� ������� ��������
�� ��� �� ����� � ��������� � ����� �������� ������ ��� ��� ����������� ��������� ��� �� ����
�� �������� ������� ���������
�� �� ���������� ��� �������� ��������� ���� �������� ������� � ������� ������� ��� ������ �
������ �� ������� ������������ ���� � �������� ��� �������� �� �������� ��� ���������� ���������
�� �� ���������� ��� ������� ������� �� ��������� ����� ����� ����� ������� �� ���������
������������ ����� ��������� � ����� ����� ������� ����� ����� ��������� �� ��������������
����������� ��������� ���� ��������� �� ����� � ��� �� � �� ����� � ��������� ��
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�� ������� ������ �������� ������������ �� ����������� ��� � ������������� ��� �������
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������ ������ ����� ���� �� ���������� ��� ����� ������������
�� ��� � ������� ������������ ��������� ��� � ������ �� ������������� ������������� �
����������� ����� ������� � ��������� � ������� �� �������� ��� ����� ������������ ���
������������ ��� ������ �� ������ ���� ������������ � �������� ����������� ����� ���� ���
�������� ��� ������ �� ��������

���� ��
������������

�� �� ���������� � ����������� � ���������� ���������� �� ���������������� ��������� ������ �
���������� � ������� �������������� �� ������� ����������� � ������ ��� ������������� ��
���������� �������� ����������
�� �� ���������� ����� ������� ����� ���������������� ������������ ���������� �� �������� �����
����� ��������� ����� ������ ����� ���������� �� �������� � ���������������� ������������� �����
�������� ��� ������� � ����� ��������� ������������ � ���������� �� ��������� �������� �
����� ��������� � ����� ����� � ������������ �� �������� ��� ���������� ������������ �������
�� ����� �� ��� ������
�� �� ���������� ����� ������������ ����� ��� ���� �� ��������� �� ����� ��� ������ �� �����
���������� �������� �� ���������� �� ����������� ��� �� ������������� �� ����� ����������
������ �������� ���������� �� ����� ��� �������� ��� ����� �� �������������� ������������

��� ��
����������� ������������� ��� �� �������������� �������

�� ����� ����� ������ �������� �� ����� ��� ������� �� ������������� �� ��� ������� ����� ��
������ ����� ���� ����������� ��� �������������� ����� ����� �� ������ ����� ����� ��
������� �� ���������� ������������� ����� ������ ������� ��� �� ��� ������ �� �������� ���
������� ������ ����������� ������������� � ������ �� ��������� �������������� �����������
�������� ����� ��������� ����������� ��������� �� ��� ������� � ���������� �������� ����
���������� ���������� ��� �� ������������� �� �������� ��������� � �� ��������� ��������� ���
�������� ������ �� ������������� ������� �� ������ � ���������������� ����������� �������� �



10

�������� �� ������� �������� ��� �������� ������ �������� �� ����������� �� �����
���������� ������������� �� ��������� ���� ��������������� ���������� � ������������ ��� �������
�� �� ���������� �� ��� �� ����� � ���� ������ ��������� ���� ������������� �� �����
��������� � �� ��������� �������� ����� ��� �� �������� ���������� ��������� ����������� ��
���������� ��� ������ � ��� ������ �� ����� ����� ����� � ���������� �� ������������� ��
���������� �� ����� �� ��������� �������� � ��������� ������ ���� �������� �� ����������������
������������ ���������� � �� �������� ��� ����������� ��� �� ����� ����������������� ��������
�������� � ����� ���������� ��� ��������� ��� ����������
�� ���� ����� ������ �� ���� ����� ��� ������� �� �������������� �� ���������� �������������
��� ������� ��� ������� ��������� �� ���� �� ������� � �� ���� ��������� � ��� ���� ������������
�� ������ ����� ��������� ����������� �������� ������� ������ �� ���� � ������ �����������
��� ����� ��������� �� ��� �� ����� ��
�� �� �������� �������� ���������������� ��� ���������� �� ��� �� ����� �� ��� ���������
���������������� ��� �� ����� �������������� ���� ����������� ��� ����� ��������� ��
������� ����� ��� ������ ����� ���� �� ������� �� ������ ����� �������� ������ ������������
�������� ���� �������� ������� ��� ���������� ��� �� ����� � �� ����� ����������
������� �� ����� ���������� � ������������ �� ��������� ����� ��� ���������� �� �������������
����� �������� ��������� �� ��������������� ���������� � �� ���������� ����� �������
����������� ��� ��������� �������������� ���������� � �������� ������� �� �������� �����
����������
����� �� �������� ����� ��������� ���� ����������� ��������� ��������� ��� ������� ����
������� �� ������ ����� �������� ������ � ���������� ����������� ���������� ������ � ��������
��� ���������� ����������� �� ����� �� ����������� �� ��� ������������ �� ��� ������ � ������
����� ������ ���� �������� �� �������� �� ������� ��� ���������� � �� �������� ��� ����������
���������� �� ������� ��� �������������� �� ��������� ��������� ������������� ������������
��� �� ��������� ����������� � �� �������� ���������������� ���� ���� ���������� �����
�������� ����� ���������� �� ��������������� �������� ��������� �� ���������� �������������
������� �� �������� ������������ ����� �������� �� ����������� �� ����������� ������� ��
�������� ���� �������������� ���� ��������� ����� �������� ���� �������� �������������
�� �� ������� ��� ������ �� ������������ ����� ���������� ���� ���������� ��� �� ������ ����
����� ����������� ����� ��������� ����� ���� ����� ���������� �� �������������� � ������
������� ����� �������� ��� ������������ ����� �������� ������������ � ����� �� ���������� ���
�� ������������� ����� �������� ����� ����� ��������
�� ���������� �� ������������ � ���� �� ���� ��� �� ����������� �� ��������� ���� �� ���� ����
��� ���� �� ���������� �� �������� ��������� � ����� ���� ����� ������������� ��������� ���
������������� ��������������� ���������� ����� �������� �������� ���� ������ ����������
�������������
�� ��� �� ���������������� �� �������� �������� �� ���������� ������������� �� ��� �� ����� ��
������� ��� ����� ��������� �� ���������� �� ��� �� ����� �� ������������� � ��� �������
����� �� ���������� ����� ����� ����������� ��� ������������� ����� ����� �� ��������
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��� �� ����� ��

���� ���
������� ��� ��������������� � ������� �� ������ ����������� � �������������

���� ��
�������� ������������



11

�� ���� �������� ������� ����������� ��� ������� ��� ����� ��������� � �������� � ��� ���������
�������� ����� �������������� ������������� ���������� � ������������ �� ���������������
��������� ������� ���������� ������� ����������� ��� ����� ���� �� ����������� ��� ��
���������� ����� ��������� �� ��������������� ��� ������� �� �������� ����� �� ������� ���
��������
�� ��� ������� ����������� ���������� �� �������� �� ���������������� ������ �� ������������
�������� ����������� ����� ���������� ������������ � ��� �������� �������� � ������� ���������
��������� ����������� �� ������ ������������� �������� ��� �� ����������� �����������
������������
�� �� ����� ��������� ������������ ��� ������� �� ��� �� ����� � ��� �������� ��� ��������
�������� �� �������� ������ ������������ �� �������� ������������ �� �������� � ��������
���� ������ ����������� � ������� �� ��������� ��� ������� ������� �� ������ �����
��������������� ��� �������� ����������� ���� ����������� ������������� ��� ���� �� �������� �
�������� ����� ������� ���� �������� ���� ����� �� ���������� ����� ��������� ����������� ���
��������� � ��������

���� ��
�������������� � ��������� �� �������

�� �� ������������ �������� � ������������� �� ��������� ������������ � ���������� �����
��������� � ����� ������� ������������ �������� ����������� ��� �������� ������ ���
���������� �� ������������� �� �������� �������� ��������������� �� �������� ���� ��������� ����
������������� ��������� ��� ������� ���������������
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�� � ������� ����� ���� �������� � ����������� ������� �������� �������� ���������� �� �������
������ ������������ ��� ������ �� �������� ������� � �������������� ��� �������������� ���
������� �� �������� ��������
�� �� ���� ����������� ��� �� ���������� �� ������� ���� ����������� ��� ������ �����
�������������� ����������� �������� �������������� �� ��� ������� �� ����� �� ����� ���
�� � ������ ����������� �� ���� ����������� ��������� ���������� ���� ���������� �� �������
� ����������� � ���������� ���������� ������������� � ������� ������������ ����� ����� ���
��������� �������������� � �� �������������� ��� ���� ������� ��������
�� �������������� ����� ���������� �� ������� ���������� � ������������� ������ ��������
�� ������������� �� �������� ������� ����� ����� � ��������� �� ��������������� ��� �������
�� �� ���������� �� ������� ������ ������� ������ ���������� ����� �� ������� ��
�������������� ��������� � �� ���������� ����� ������� ������ ������� ����������� ���
������ � ������� ����������� ����� ����������� �� ������� ��� ��������� ��������� �������
�������� �� ��������� �������������� ��� ���������� ������������ ���������� �� ���������� �
������� ��� ������� ����������� �� ��� �������� ���
�� �� ���������� �� ������� ������� ��� ���������� ������������ � ������������� ��
�������� �� ������ ���� �������� � ��������� ��������� �� ������������� ��� ����� ���������� ��
�������� ����� � ��� �� ��������� ����� �������������� ��������� �� ��� �������� �� ����� �� �����
��� � ������� �� �������� ��� ������ � ��� ����� �������� �������� ��������� ����� ����������
��� ��������� ��� �� �������������� ��� ������� ������������ �� ������� �������� ���������� ��
������� � ������� �� ���������� �� ����� ����� ����� � ������ ���� �� ����
�� �� ���� �� ����������� ��� ���������� �� ������� ������� ���� �������� �� ����� � � ��
��������� ����������� ����������� �� ����� �������� �� ����� ����� ���� �� ����� ���� ������
��������� ��������� �� ����� �� ��� ������� ����� �� ������ ����� �� ��� ���������� ���
������������� ����� ����� �� ������ ����� �� ����
�� �� ������� ��� ������� ����� �������� ���� ����������� ���������� �� �������
�������� �� ��� ���� ��� � ����� �� ��� ��� ����������� ��������� ��� �� ���� �� ��������
������� ���������
�� �� ����� ��������� ������������ ���� ���������� � ����� ����������� ��������� �����
��������� ��� ���������� ����������� � �� ���������� ���� ��� ��������� ��������
������������ �������� � ������ �� ���� ��������� � �������� �� ������������� ��������
��������� ����������� ����� ����������� ������������� �� ���� ������� ������������������ ���
��������� ��������� ����� ����������� �� ���������� ���� ���������� � �������� �� �������������
���������������� ��� ���������� �� ��� �� ����� �� ��� ��� ������ ���������� ����� �� �����
���� ������������
��� � ������ ������������� ������� �� ���������� �� ����� ����� ���� ������������� � ���������
�� ������������ � �������������� ���� ���������� ������� ��� �������� ���������� �
���������� ��� � ����������� ����� �������� ������� ����� ���������� �� ������� ������� �
���� ������ � ������ �� ���� �� ������������ �� ����� ����������� ��������� ���� ���� ��
�������� ��������� ����� ���������� ���� ������ ������ �������������� �� ����������
��� �� ���� �� ��� �� ����� ���������� ���� ��������� ���� ������������� � ���� ����������
�� ������� ������ �� ��� �� �������� ���������
��� � ������� ����������� ������� ������������ ��� �� �������� ���������� ������ ���������
���� ������ �������� ������� ��� ��������������
��� � ����������� ����� �������� ������� ����� ���������� �� ������� ������ � �� ��������
��������� ������� ��������� ��������� �� �������������� ������� ������ � �������� ������
�� ������� �� ������������� ����� ��������� ����� �������� �� ��� �� ���������� � ������ �����
��������� �� ������ ���������� ����� ���� �� ��� �� ����� �� ��� �������� �������� ������ ��
����� �����
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�� ����� ��������������� � ��������������� ����� ���������� �� ������� ������� � ������
����������� ����� �� ������������� ��� ��������� �������� � ������� ���������� ��������� ��
�������� �������� ������ � ����� � �������� ������������
�� ��� ���� �� ��� ����� ������ �� ������������ � ������� ����� �������� �������� ��
��������� ������� ������ ������������ �� ���������� ����������� �� ����� ���� ���������
�������� ��������� ��� ������������ ����� ����������� �� ����� ����� ��������� �� ��� �� �����
����������� �� ������ ������ ��������� ��������� ��� � ������������
�� ������������ �� ��� �� ����� �� �� �������� ��� ����������� �������������� �� �����������
�������� ��� ������ ����� �������� �� ���� �������������� ���������� ��������� ����� ����������
�� ������� ������� � ����������� � ���������� �� ��������� �� ���� ����� ������������� ��
������ ����� �������� �� ������������� ����� ���������� � ��� �������� ������ ��
����������� �� ����� ��� ����� � ��������� �� ����� ����� � ������ ����� �� ����
�� ������� � ������������ � ������� �� �������� ��� ����������� ���� ���������� �� ������� �
��� ������� ������� ���� ���������� ��� ���������� ���������� ����� ������ ������������
���� ��������� �������������� � ��� ����� �� ������ ����� �� ������� ��� ��������� �
������� ������� ������� ���������������� �� ������ �� ��������� �������� �� �����
������������� ����� ��������� ����������� ������������ �� ��������� ������������� �
������� ������ ����� �������� ��� ����������� ��� ���������
�� ����������� �� ��������� ����� � ������ ��� ��������� ���� ������������� �� ������
������ ��� ���� ����������� ��������� ����� ����� �� �������������� ��������� �� �����������
�� ����� ��� ����� � ������������� �� ����� ����� � ������ ����� �� ���� ����������� ���
������ ����������� ����� �������� ������� �� ����� ��������� ����������� ���� ��� �������
�� ��� ���� �� ��� ��� ��� ����� ��������� �� ����������� �� ��� �� �������� �������� � ���
��� ����� ��������� ��������� ��� � �������� ������������ �� ������ ����� �� ��������� ��
�������� �������� ������ � ����� � �������� ����������� � �������������
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�������� � ������� ��������� ������������ �������� �������� ����� �������� ������������ ��������
���� ������� ���� ������������� �� ������� �������� ���� ���� �������� ��������� � ��� ��
�������������� �� ����� ��� �� ������ ����� ���������� �� �������� �������� � �������� ���
���������� �� ���������� �� ������� ������� �������������� � ������ ����� ��������� � ��� ������
��������� ��� ��� ���� �� ������ ����� ��� ���������� �� ������� ��������� � �������� ��
�������� �� ������ �������� ������ ��� ����� �������� ��������� ��������� � �����������
���������� �� ������ � �� ������� ���� �������� ����� ����������� �� �������� �������� ��� ��
�������� ������� �� ��� �� �������� ��������� ��� ���������� ������� �� ��������� ���������� �
����������� ������ �� ����������
�� ��� �������� ������� �� ������� ������� ����������� ������� �� ��� ������������ ��� ������
�� �������� �� ��������� ��������� ����� ������������ ����� �������� �������� �� ��������� ���
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������� ��������� ��� ��������� � ������ ��������� �� ���������� ��� ��� ���� �� ����� ��
�������� ���� ��������� �� ������� ��� ������ ������� ��� ��������� �� ���������� �������� �
����������� ���� ���������� �� ������� ��������� � ��������
�� ���������� ������� �� ��������� ���� �������� ���������� ��� ������� �� ��������
������������ �������� ���� ������� � �������� �� �������� �� ������������� �� � ����������
������������ �������� � ����������� �� ������� � ������� ��������� � �� ����������� �� ������ �
��������� ������� � ������ ��� ��� �������� � ���������� �� �������� ���������
�� �� �������� ��� ������� �� �������� ������������ ������� � �� ���������� �� ���������� �����
�������� ��������� �� ���������� �� �� �������� ��������� ��������� � �������� �����������
��� ����� ��� ���������� ��� ���� �������� �� �� �������� ��������� �� ����� ������
��������� ����� ����� � ������������
�� �� ������� ������� � ������� ����������� �� ��������� ������� � ��� ���� ��������� ���
���������� �� �������� ������������ ��������
�� �� �������� �� �������� ������������ ������� ����� ������� �� ��������� �������� � �������
���������������� ������� ��������� �� ������� �� ��������� ���� ����� �� ��������� �� ����������
����� ������� ������������ ������ �� �������� ����������� ���� ��������� ����� �����
����������� �������������� ����� ������� ����� �������� ��� ����� ������ �������� �����
�������� �� �� ����������� ��� �� ���������
�� �� ������ �� �������� ������� � ������������� ��������� �� �������� �� �������� ������������
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BOZZA DI TESTO  UNIFICATO

PRINCIPI  FONDAMENTALI DI  GOVERNO   DEL  TERRITORIO
a cura del relatore Roberto Morassut

AC 70 REALACCI ED ALTRI
AC 150 CAUSI ED ALTRI
AC 392 MORASSUT
AC 1050 DE ROSA ED ALTRI
AC 1128 LATRONICO ED ALTRI
AC 1322 ZARATTI ED ALTRI

Articolo 1 - FINALITA’
1. Nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione Italiana con particolare riferimento

all’articolo 117 comma 3, la presente legge detta principi fondamentali per il governo del territorio
che rivestono carattere di particolare importanza e urgenza al fine di garantire l’efficacia delle leggi
regionali in materia.

2. La presente legge persegue gli obiettivi del contenimento del consumo di suolo e della
rigenerazione urbana orientando gli interventi di trasformazione prioritariamente verso la città
esistente, la promozione e la tutela dell’attività agricola, del paesaggio e dell’ambiente, la
valorizzazione delle componenti di uso pubblico della città: verde pubblico, spazi pubblici urbani,
servizi per la mobilità, attrezzature collettive per i servizi primari e secondari, residenza sociale.

Articolo 2 - DEFINIZIONI
1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Suolo: lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti minerali organici
acqua, aria e organismi viventi. Svolge un ruolo fondamentale di ospitalità e di nutrimento per
gli ecosistemi e le produzioni agricole, di riduzione dell’anidride carbonica, di raccolta e di
filtraggio delle acque meteoriche, di supporto fisico e morfologico per le attività antropiche e di
componente essenziale per la caratterizzazione del paesaggio

b) Impermeabilizzazione: l’azione antropica che ha come conseguenza la copertura permanente
del suolo tramite la costruzione di infrastrutture o di edifici. L’ impermeabilizzazione impedisce
al suolo di svolgere la funzione di assorbimento e di filtraggio delle acque.

c) Rigenerazione urbana: una strategia di intervento sulla città esistente che persegua l’avvio di
un processo di resilienza alle mutate condizioni dei contesti insediativi, ambientali e
socioeconomici della città in un ottica complessiva di sostenibilità puntando ad un radicale
contenimento del consumo di suolo e al tempo stesso alla localizzazione dei nuovi interventi di
trasformazione nelle aree già costruite, all’innalzamento del potenziale ecologico e ambientale
e al rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione dei servizi primari e secondari in
quantità e qualità adeguate.

Articolo 3 - FORMA DEL PIANO E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
1. Le leggi regionali nel disciplinare gli strumenti di pianificazione locale comunale e intercomunale

prevedono:
a) Una componente strutturale relativa all’intero territorio comunale o intercomunale;
b) Una componente operativa relativa alle trasformazioni urbanistiche di rilievo
c) Una componente regolamentare relativa ai sistemi insediativi esistenti, alle zone agricole e alle

zone non soggette a trasformazione urbanistica.
2. Le componenti operativa e regolamentare della pianificazione possono essere oggetto di uno solo o

di distinti strumenti di pianificazione
3. Nella componente strutturale della pianificazione
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a) Sono recepiti i vincoli ricognitivi previsti dalle leggi e da piani di settore e possono essere
individuati altri valori territoriali meritevoli di tutela, eventualmente proponibili agli enti
competenti per il riconoscimento di ulteriori vincoli ricognitivi;

b) Sono indicate le scelte di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente, nonché le principali
trasformazioni urbanistiche e le necessarie dotazioni infrastrutturali, perseguendo l’obbiettivo
del contenimento del consumo del suolo, dell’uso del suolo urbanizzato, della riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente, del rinnovo urbano, nonché le scelte fondamentali relative al
sistema insediativo e infrastrutturale da tutelare e valorizzare

c) Sono indicati i carichi insediativi minimi e massimi e le quote percentuali insediative minime di
edilizia residenziale sociale da rispettare in sede di pianificazione operativa e regolamentare,
comunque mai inferiori al ….. %

d) Sono indicate le linee generali della perequazione, compensazione e delle incentivazioni
urbanistiche di cui all’articolo…. le relative modalità di applicazione

4. Le previsioni e i contenuti della componente strutturale della pianificazione non hanno efficacia
conformativa della proprietà e degli altri diritti reali a fini edificatori e non determinano alcuna
edificabilità anche ai fini fiscali

5. La componente operativa della pianificazione, relativa alle trasformazioni urbanistiche:
a) Approfondisce e sviluppa le scelte fondamentali della componente strutturale
b) Individua in coerenza con quanto indicato nella componente strutturale, le aree e gli interventi

di trasformazione del territorio da promuovere nell’arco temporale determinato dal Comune
che, comunque, non deve risultare superiore a cinque anni, equivalenti al mandato del Sindaco;
trascorso tale termine, qualora non sia stata stipulata, almeno, la convenzione relativa
all’intervento di trasformazione, le conformazioni edificatorie e gli eventuali vincoli ablativi
perdono ogni efficacia;

c) Individua, anche in relazione alle scelte riguardanti la programmazione pluriennale delle opere
pubbliche, gli interventi occorrenti al fine di promuovere le necessarie dotazioni infrastrutturali
di opere e servizi e imposta i vincoli, anche ablativi, conseguenti a tale individuazione. Tali
opere e servizi dovranno essere realizzati preliminarmente agli insediamenti previsti.

6. La componente regolamentare della pianificazione relativa ai sistemi insediativi esistenti disciplina i
tessuti urbani esistenti e gli interventi anche di completamento, in essa ammissibili, nonché le aree
agricole da conservare e le altre aree considerate dalla componente strutturale non interessate da
trasformazioni urbanistiche; le relativa previsioni hanno efficacia conformativa ai fini edificatori
fino a nuove diverse conformazioni.

7. L’individuazione delle aree e degli interventi di trasformazione da promuovere nell’arco temporale
stabilito secondo le disposizioni del comma 5 lettera b) del presente articolo avviene mediante
procedura concorsuale,  da espletarsi  entro il termine perentorio di 6 mesi dall’inizio del mandato
del Sindaco,  con la quale il Comune seleziona le proposte di trasformazione che ritiene più
vantaggiose ai fini dell’inveramento delle finalità della presente legge e della valutazione dei
vantaggi patrimoniali, fiscali e di contribuzione per la realizzazione delle  opere pubbliche e dei
servizi.

Articolo 4 - Strumenti operativi
a) Ambiti di rigenerazione urbana. I Comuni possono individuare, attraverso i loro strumenti

urbanistici, ambiti caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare a
interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale i cui obiettivi sono individuati dai medesimi
strumenti urbanistici. Per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana i comuni
possono disporre per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella
riduzione del contributo di costruzione relativamente a tutte le sue componenti e nell’applicazione
di un aliquota ridotta della IUC ( Imposta Unica Comunale).In tali ambiti i Comuni possono
prevedere, in base alle leggi regionali, compensazioni e incentivazioni attraverso l’attribuzione di
diritti edificatori alle proprietà immobiliari pubbliche e private. I comuni possono inoltre
promuovere interventi di riqualificazione del sistema delle infrastrutture e delle attrezzature
pubbliche anche utilizzando i proventi di cui all’articolo…..Ai trasferimenti immobiliari, effettuati

17



negli  ambiti di rigenerazione urbana si applica l’imposta di registro catastale e ipotecaria in misura 
fissa con estensione dell’agevolazione di cui all’articolo 5 della legge 22 aprile 1982 n, 168
relativamente ai piani di recupero di iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 27 e seguenti 
della legge 5 agosto 1978 n, 457 e successive modificazioni. I contratti relativi ai trasferimenti 
immobiliari sono notificati al Comune che nei successivi sessanta giorni può esercitare il diritto di 
prelazione. Allo scopo di favorire l’accesso al credito dei proprietari di immobili compreso negli 
ambiti di rigenerazione urbana che intendono investire nella messa in sicurezza antisismica e nel 
risparmio energetico e idrico delle loro unità immobiliari è prevista l’istituzione di uno strumento
finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti SPA anche garantito dai beni demaniali che ,
utilizzando i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici e di manutenzione, nonché
gli incentivi fiscali, prevede condizioni finanziarie e tassi di interesse vantaggiosi per l’investimento
dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale. Il finanziamento è commisurato agli 
obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili definiti con apposito
regolamento dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA.

b) Perequazione urbanistica e perequazione territoriale. Gli strumenti urbanistici possono perseguire
la perequazione urbanistica, ovvero il pari trattamento della proprietà dei beni immobili che si
trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, da realizzare attraverso l’equa distribuzione tra
le proprietà immobiliari, dei diritti edificatori che ad essi attribuiscono e degli oneri derivanti dalla
realizzazione delle dotazioni territoriali, compresa la cessione gratuita delle aree necessarie
all’attuazione degli obiettivi del piano. La perequazione si applica attraverso l’impiego di appositi
parametri tecnici alle aree di trasformazione individuate dagli strumenti urbanistici ed è resa
operativa attraverso l’istituto del comparto edificatorio di cui alla successiva lettera c) del presente
articolo. Qualora la perequazione sia associata alle compensazioni o alle incentivazioni di cui alla
successiva lettera d) del presente articolo la sua applicazione può prescindere dall’istituto del
comparto edificatorio. Le leggi regionali indirizzano i Comuni facenti parte del loro territorio
affinché gli strumenti perequativi e compensativi e le altre modalità di incentivazione urbanistica
siano esercitati garantendo alle amministrazioni il conseguimento di valori immobiliari e
patrimoniali in opere o in immobili commisurato ed adeguato ai valori attribuiti ai proprietari delle
aree di trasformazione interessati da previsioni conformative e attivate con strumenti urbanistici
attuativi comunque denominati. A questo fine le Regioni operano per dotarsi di strumenti in grado
di fornire ai Comuni adeguati supporti tecnico-estimativi per la valutazione delle operazioni di
valorizzazione immobiliare connesse alle trasformazioni. Le aree cedute gratuitamente attraverso
la perequazione urbanistica sono destinate all’attuazione degli standard urbanistici e delle
dotazioni territoriali definiti dalle leggi regionali, nonché dalla realizzazione degli interventi di
edilizia residenziale sociale. La perequazione territoriale è la modalità con la quale sono istituiti le
politiche e gli interventi di interesse sovra comunale al fine di garantire un equa ripartizione tra i
vari comuni interessati dei vantaggi e degli oneri che essi comportano. Le leggi regionali
disciplinano la perequazione territoriale garantendo, per gli ambiti di trasformazione di rilevanza
sovra comunale, la ripartizione tra i Comuni interessati degli oneri di urbanizzazione, del contributo
sul costo di costruzione e dell’eventuale contributo di cui all’articolo ….. in misura differenziata in
r4agione degli impatti ambientali e delle diverse implicazioni per i bilanci comunali.

c) Comparto edificatorio. Il comparto edificatorio riunisce le proprietà immobiliari per le quali gli
strumenti urbanistici prevedono una trasformazione unitaria individuando gli obbiettivi di
riqualificazione urbanistica e ambientale. Esso può riunire beni immobili contigui e beni immobili
non contigui. Su invito del Comune o per propria iniziativa, i proprietari degli immobili compresi in
un comparto possono riunirsi in un consorzio e presentare al comune il piano urbanistico attuativo
riferito all’intero comparto, insieme con l’impegno, garantito da fideiussioni a coprire i costi da
sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione e quelle eventualmente da sostenere per
espropriare gli immobili a ciò funzionali. Per la costituzione del Consorzio è sufficiente la
partecipazione dei proprietari che detengano la maggioranza assoluta dei beni immobili in base al
loro valore imponibile ai fini dell’applicazione della IUC. Per i fini di cui al precedente capoverso si
considera il valore delle aree fabbricabili indicato dal contribuente nell’ultima dichiarazione
presentata ai fini dell’Imposta Unica Comunale per la parte riferita alle proprietà immobiliari ovvero

18



quello rettificato dal Comune e divenuto definitivo a seguito dell’attività di controllo delle
medesime imposte. Il proprietario dell’area fabbricabile può altresì dichiarare al Comune il valore
venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno e il comune può rettificare tale valore con
provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione. Di norma la 
trasformazione di comparto è attuata mediante un intervento indiretto, tramite un piano
urbanistico attuativo convenzionato. I proprietari non aderenti al consorzio hanno diritto di entrare
a farne parte con contestuale copertura delle spese di competenza, entro i successivi cinque anni a 
decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione del piano urbanistico attuativo. Decorso
tale termine, il Comune promuove una procedura di evidenza pubblica tesa a selezionare un
soggetto imprenditore che sostituisce i proprietari non aderenti, entrando a far parte del consorzio
e realizzando la parte privata del piano urbanistico attuativo rimasta inattuata. Al soggetto
imprenditoriale selezionato è richiesto di anticipare al comune le spese necessarie all’esecuzione
delle espropriazioni dei beni dei proprietari rimasti inerti.

d) Compensazioni e incentivazioni urbanistiche. Gli strumenti urbanistici possono definire misure
volte a compensare i proprietari di beni immobili che il comune intende acquisire gratuitamente
per la realizzazione delle dotazioni territoriali e per gli interventi di edilizia residenziale sociale, a
incentivare i proprietari dei manufatti da trasformare, recuperare o demolire in attuazione delle
loro previsioni. Tali misure consistono nell’attribuzione alle aree interessate di quote di edificabilità
da utilizzarsi in loco secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici, ovvero da trasferirsi in altre
aree edificabili previo la cessione delle aree al comune. Ai fini fiscali, fino alla cessione delle aree al
comune, la SUL (Superficie utile lorda) attribuita ai sensi del presente comma concorre alla
determinazione della capacità edificatoria delle aree stesse. Il trasferimento di SUL è calcolato dai
Comuni sulla base di un criterio di pari valore immobiliare dall’area di “decollo” all’area di
“atterraggio” e comunque mai oltre il …..% e mai meno del…..% dell’area originaria. I beni immobili
non acquisiti per la compensazione, ovvero in applicazione della disciplina perequativa, o in
esecuzione delle convenzioni relative all’attuazione dei piani o programmi urbanistici esecutivi,
possono comunque essere oggetto di espropriazione per la pubblica utilità in attuazione dei vincoli
ablativi imposti su di essi. Le misure compensative o incentivanti possono essere rappresentate,
oltre che dalla riduzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione
in una o più delle sue componenti, dall’attribuzione di diritti edificatori utilizzabili secondo la
disciplina stabilita dallo strumento urbanistico. Possono essere previste ulteriori forme di
compensazione e l’attribuzione di premialità con il trasferimento dei diritti di edificabilità per gli
interventi di rigenerazione urbana e per risolvere le criticità derivanti dalla presenza di diritti
edificatori pregressi non estinti da vincoli di legge ed eventualmente sopravvissuti anche in forza di
sentenze amministrative definitive e che risultino incompatibili con la pianificazione urbanistica dei
Comuni. Al fine di garantire un elevato livello delle prestazioni architettoniche e tecnologiche delle
trasformazioni urbanistiche ed edilizie e in particolare dell’inserimento paesaggistico e ambientale
degli edifici, le Regioni possono prevedere incentivazioni urbanistiche di Superficie Utile Lorda in
presenza di iniziative private condotte attraverso la procedura del concorso internazionale di
architettura, d’intesa con gli Ordini professionali territorialmente competenti. L’entità delle
incentivazioni è stabilita dai comuni nel rispetto della pianificazione urbanistica strutturale.

Articolo 5 - Legislazione regionale
1. Le Regioni dettano disposizioni relative alla perequazione, alla compensazione e alle incentivazioni

urbanistiche nel rispetto delle linee generali contenute nella presente legge, ferma restando la
possibilità di esproprio in attuazione dei vincoli ablativi confermati o istituiti dalla pianificazione.

2. Le Regioni disciplinano altresì le forme di pubblicità alle quali sono soggetti i trasferimenti di
previsioni edificatorie di cui alla presente legge.

3. Le leggi regionali favoriscono l’aggregazione della piccola proprietà immobiliare ed in particolare la
monoproprietà familiare, in consorzi unitari al fine di agevolare interventi di recupero e di
sostituzione edilizia nelle zone compatte e dense delle città che necessitano di interventi di
risanamento edilizio e di riqualificazione energetica o altrimenti prive delle dotazioni minime di
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standard urbanistici per il verde ed i servizi. A tal fine le Regioni ed i Comuni possono introdurre
incentivazioni e premialità in favore della piccola proprietà immobiliare

4. Le Regioni prevedono, oltre alle forme di pubblicità stabilite dalla legge urbanistica fondamentale
n.1150/42 e smi, procedure partecipative preliminari all’approvazione degli interventi di
trasformazione fissandone per legge e d’intesa con i Comuni tempi e modalità di svolgimento.

 Articolo 6 - Diritti edificatori
1. I diritti edificatori di cui all’articolo 2643 numero 2 bis del codice civile, generati dalla perequazione

urbanistica, dalle compensazioni e dalle incentivazioni previste negli strumenti urbanistici dei
comuni afferiscono a proprietà immobiliari catastalmente individuiate. Essi possono essere oggetto
di libero trasferimento fra proprietà immobiliari, con l’obbligo di trascrizione ai sensi dell’articolo
2843 primo comma del codice civile e di contestuale notifica al Comune. Il contratto del loro
trasferimento è efficace nei confronti del Comune solo se il trasferimento è coerente con le
previsioni degli strumenti urbanistici nonché degli strumenti e delle norme urbanistiche
sovraordinate. A tal fine il Comune certifica la destinazione urbanistica della particella catastale in
favore della quale è effettuato il trasferimento. Il certificato di destinazione urbanistica è allegato al
contratto di trasferimento.

2. Il limite temporale dei diritti edificatori attribuiti nell’ambito della pianificazione operativa
corrisponde ai cinque anni del mandato del Sindaco cosi come stabilito alla lettera b), comma 5,
articolo 3 della presente legge. Oltre tale limite temporale i diritti edificatori non esercitati perdono
efficacia fino a nuove attribuzione da parte del Comune. Sono fatti salvi da tale disposizione i diritti
edificatori frutto di compensazioni attribuite dal Comune per finalità di comprovato interesse
pubblico.

Articolo 7 - Fiscalità urbanistica comunale, oneri di urbanizzazione e contributo straordinario
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge in materia di fiscalità comunale relativa agli

immobili ed in particolare della IUC, sono da considerare aree edificabili quelle oggetto di
conformazione edificatoria secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della presente legge.

2. I proventi degli oneri relativi all’urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione
previsti dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive
modificazioni sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del Comune e sono
destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

3. I trasferimenti di beni immobili che intervengono in forza di modalità perequative e compensative
sono soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1% e alle imposte ipotecarie e catastali, se
dovute, in misura fissa.

4. Le leggi regionali in applicazione dell’articolo 42 della Costituzione che attribuisce funzione sociale
alla proprietà, prevedono la possibilità per i Comuni di ottenere in sede di attuazione dei loro piani
urbanistici, dai proprietari delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative a fini
edificatori, contributi straordinari maggiori di quelli ordinariamente prescritti e destinati
all’inveramento delle finalità della presente legge: contenimento del consumo del suolo,
rigenerazione urbana, innalzamento del potenziale ecologico-ambientale della città esistente,
aumento della quantità e qualità dei servizi e delle opere pubbliche primarie e secondarie.

5. Il contributo straordinario si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi agli oneri di
urbanizzazione e al costo di costruzione e può essere erogato nella forma del contributo monetario
nonché anche in forma di cessione gratuita di aree per la realizzazione di servizi, di edilizia
residenziale sociale per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti o per la
rifunzionalizzazione delle attività agricole.

6. L’ammontare del contributo starordinario è fissato in convenzione urbanistica preliminarmente al
rilascio dei titoli abilitativi. Le porzioni non monetarie ma immobiliari del contributo straordinario
sono quantificate e certificate da atto notarile sottoscritto dalle parti in convenzione sulla base di
computi estimativi emessi da agenzie pubbliche comunali o regionali all’uopo istituite o in loro
assenza dall’Agenzia del Territorio.
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7. L’ammontare del contributo straordinario è calcolato tenendo conto delle disposizioni dell’articolo
4 lettera b) della presente legge.

8. Il consumo di suolo, a causa dell’impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato
da contributo straordinario pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione ed al
costo di costruzione – la cui misura è stabilita dai Comuni ai sensi delle leggi statali e regionali
vigenti – nel caso in cui l’area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due
volte il medesimo contributo, nel caso in cui l’area sia coperta da superfici con destinazione
agricola, in uso o dismesse.

9. Il contributo non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate per usi urbani e da
riqualificare nonché nei casi in cui il Comune adotti una riduzione degli stessi oneri di
urbanizzazione e del costo di costruzione solo nei casi in cui non siano previste premialità o
incentivazioni con l’attribuzione di Superfici utili lorde aggiuntive a quelle previste.

10. Il contributo straordinario per le trasformazioni su aree edificate – secondo le disposizioni del
precedente comma – è stabilito in convenzione urbanistica preliminarmente al rilascio dei titoli
abilitativi.

11. Le aree cedute nell’ambito delle convenzioni urbanistiche comportanti contributo straordinario e
finalizzate alla rinaturalizzazione o rifunzionalizzazione agricola non potranno essere di estensione
complessivamente inferiore a quelle occupate dalla quota di edificazione su nuovo suolo
dell’intervento di trasformazione collegato.

Articolo 8 - Censimento degli immobili inutilizzati nel territorio comunale e uso del patrimonio pubblico
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni eseguono il censimento

degli immobili non utilizzati, abbandonati o dismessi esistenti nel proprio territorio individuandone
la consistenza, le caratteristiche e le dimensioni.

2. Entro la stessa data i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni redigono l’elenco
delle proprie proprietà immobiliari e lo rendono pubblico attraverso le forme stabilite dalla legge.

3. La pianificazione operativa è accompagnata da un piano di utilizzo del patrimonio comunale che
stabilisca le locazioni, le dismissioni e le diverse utilizzazioni a fini di carattere sociale o collettivo
nel corso dei cinque anni di mandato del Sindaco.

Articolo 9 - Norme transitorie e finali
Nelle more della riforma dell’articolo 117 comma terzo del Titolo V della Costituzione Italiana e di una 
organica legge in materia urbanistica e di governo del territorio la presente legge rappresenta una 
anticipazione di principi e strumenti operativi finalizzati a rendere coerente la legislazione regionale pur nel 
rispetto delle specifiche attribuzioni. Pertanto restano in vigore le disposizioni della legge 1150/42 e smi 
esclusivamente per le parti non interessate o modificate dalla presente legge.
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BOZZA
PROPOSTA di LEGGE della SENATRICE LAURA PUPPATO

Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo
(collaborazione di Luisa Calimani) 

Articolo 1
(Finalità e principi)

1. La presente legge ha il fine di concorrere al perseguimento dei seguenti obiettivi: l'equità,
l'eguaglianza sociale attraverso l'accesso ai servizi e alla casa, la democrazia quale bene  
primario che la struttura urbana può favorire, il benessere e la salute che un ambiente sano può 
tutelare. La legge detta principi atti a migliorare le condizioni di vita degli esseri viventi, sia nelle
aree antropizzate che in quelle naturali e agricole. Tali obiettivi si possono perseguire attraverso 
una gestione rispettosa degli ecosistemi e delle risorse primarie, una drastica riduzione del 
consumo di suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e
culturale, la conservazione dei territori aperti, l’attenzione alla qualità degli spazi urbani, 
dell’architettura e delle infrastrutture, la realizzazione di un modello urbano in grado di creare
benessere, sicurezza, fruibilità collettiva degli spazi. A tal fine gli obiettivi di conservazione, 
tutela e valorizzazione fanno parte irrinunciabile di ogni atto di governo suscettibile di incidere
sulle condizioni dell’ambiente urbano, delle aree agricole, del paesaggio e del patrimonio 
naturale e culturale.
2. Le scelte relative alla conservazione e alla trasformazione del territorio, sono informate dai
seguenti principi:
a) prevalenza dell’interesse generale su quello particolare e dell’interesse pubblico su quello
privato;
b) attribuzione alla risorsa ambientale di un valore primario per la collettività;
c) promozione di un uso del territorio come bene comune e risorsa “finita”;
d) assunzione del valore del paesaggio come paradigma dei modelli di pianificazione urbana e
territoriale;
e) priorità dell'uso di aree già edificate aventi funzioni improprie, degradate o scarsamente dotate
di verde e servizi, rispetto all’utilizzo di aree non ancora edificate e non urbanizzate, ancorché gli
interventi di trasformazione siano ecocompatibili, migliorino la qualità dell'ambiente urbano 
interno ed esterno all'area oggetto di intervento attraverso maggiori dotazioni territoriali, verde, 
trasporti adeguati e non siano oggetto di mere speculazioni immobiliari 
f) finalizzazione degli interventi pubblici e privati a favore dell'equità e dell'estensione
dell'esercizio della democrazia attraverso la partecipazione informata ai processi decisionali.
3. La presente legge impegna:
a) a promuovere la qualità della vita degli abitanti attraverso 1) l’offerta di spazi e servizi che
soddisfino bisogni individuali e favoriscano relazioni sociali 2) la riduzione del tempo destinato 
agli spostamenti individuali e collettivi 3) la tutela della salute attraverso la riconversione dei 
fattori che producono agenti inquinanti;
b) a sviluppare il senso e il valore della cura, della cultura, dell’identità dei luoghi generatori dei
diritti di cittadinanza;
c) a proteggere gli ecosistemi e i paesaggi da ogni tipo di intervento che ne determini la
frammentazione, assicurando la loro funzione di servizi ecosistemici; 
d) ad affermare il valore imprescindibile dell’unità del territorio nella globalità dei
significati, ecologici, storici, culturali e sociali.

Articolo 2
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(Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende per:

a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre, sistema integrato che svolge funzioni
fondamentali di ospitalità e di nutrimento per gli ecosistemi e le produzioni agricole, di
sequestro del CO2, di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche, di supporto fisico e
morfologico per le attività antropiche e di componente essenziale per la caratterizzazione del
paesaggio. Nelle aree urbanizzate per suolo si intende la superficie di terreno che non è
coperta da manufatti e non fa parte dell’area di pertinenza degli edifici;

b) consumo di suolo: la riduzione di superficie naturale, agricola, urbana e periurbana per
effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione, infrastrutturazione ed
edificazione;

c) superficie agricola: i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di
fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e le aree,
comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;

d) impermeabilizzazione: l’azione antropica che ha come conseguenza la copertura permanente
o semi-permanente del suolo.

e) sostenibilità ambientale: la conservazione del capitale naturale, attraverso misure e controlli
tesi a: - evitare che il tasso di consumo delle risorse materiali rinnovabili, di quelle idriche e
di quelle energetiche ecceda il tasso di ricostituzione rispettivamente assicurato dai sistemi
naturali, nonché che il tasso di consumo delle risorse non rinnovabili superi il tasso di
sostituzione delle risorse rinnovabili sostenibili; - impedire che il tasso di emissione degli
inquinanti superi il tasso di assorbimento e trasformazione dell'atmosfera, dell'acqua e del
suolo; - favorire e promuover la conservazione della biodiversità, della salute umana e delle
qualità dell'atmosfera, dell'acqua e dei suoli a livelli sufficienti a sostenere nel tempo la vita e
il benessere degli esseri umani nonché degli animali e dei vegetali;

f) impronta ecologica: l'indicatore aggregato che consente di associare le diverse forme di
impatto umano sull’ecosfera riconducendole ad un denominatore comune, ovvero alla
superficie direttamente o indirettamente impiegata dalle attività antropiche, al fine di valutare
gli effetti ambientali dei consumi di energia e di materia e della produzione dei rifiuti.
L’impronta ecologica esprime la superficie in ettari necessaria alla produzione delle risorse
utilizzate per il sostentamento di una determinata comunità e all’assorbimento dei rifiuti da
essa prodotti, al fine di garantire la sostenibilità ecologica delle attività antropiche;

Articolo 3
(Consumo di suolo naturale e agricolo)

1. La salvaguardia del territorio non urbanizzato è parte della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e
dei beni culturali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
2. I Comuni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a
definire il perimetro del centro edificato e delle eventuali frazioni e nuclei sparsi. Il perimetro è
tracciato con linea continua aderente ai lotti degli edifici esistenti posti sul limite dell’area agricola e
naturale.
3. L’area esterna a tale perimetro non può essere soggetta a nuove edificazioni e a
impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole, alle funzioni previste all'interno 
della “cintura verde” di cui al successivo comma o giustificate da motivato interesse pubblico, 
fintanto che le Regioni non abbiano definito i criteri di riduzione progressiva dell’edificabilità nei 
territori naturali e agricoli, in funzione delle risultanze emerse dal censimento del patrimonio 
immobiliare inutilizzato di cui all' art.13 della presente Legge
4. Attorno al perimetro del centro edificato di cui al comma 1, i Comuni individuano una “cintura
verde” con funzioni agricole, ecologico-ambientali, ricreative coerenti con la conservazione degli
ecosistemi. Come previsto all'articolo 6 della legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi 
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verdi urbani”, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica
dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza
energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo
al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.
Il Piano della “cintura verde”, parte integrante del Piano del Verde di cui al successivo articolo 4, 
deve tenere in adeguata considerazione l"'insieme dei valori" naturali e culturali, universali e
identitari che rappresentano i "beni comuni" del territorio in esame. 
5. Fino a quando i Comuni non provvedono alla perimetrazione di cui al comma 1 e alla
individuazione della cintura verde è sospeso ogni intervento di trasformazione del suolo.
6. Le aree naturali protette, nazionali, regionali e interregionali, i parchi urbani e le altre aree
soggette a regime speciale di protezione, per la funzione strategica ed esemplare svolta in termini di
gestione del territorio e rigenerazione del sistema naturale, ambientale, di difesa degli ecosistemi e 
della biodiversità, della mitigazione dei cambiamenti climatici e della salute del pianeta, 
rappresentano l'armatura di ogni atto pianificatorio, ognuno riferito al proprio livello territoriale e
amministrativo; l’azione degli enti di governo di tali aree deve assumere la limitazione massima di 
consumo di suolo tra gli obiettivi fondamentali.

Articolo 4
(Piano del verde e delle aree libere nel centro edificato)

1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani soprattutto di quelli degradati, di
riqualificare le periferie, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal 
punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione e di migliorare la qualità 
estetico-formale dell'ambiente urbano, le Regioni con proprie leggi, fissano i criteri e le modalità 
per la formazione del Piano del verde e delle aree libere nel centro edificato che ciascun Comune è
tenuto ad adottare.
2. La Legge Regionale assicura che gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguino alle
nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle aree libere.
3. Nel rispetto e nell'adempimento dell'articolo 117 primo comma lettera s) della Costituzione il
quale attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e
dei beni culturali” le Regioni assicurano che il Piano
a) attribuisca a ciascuna area libera una destinazione d’uso che comunque non comporti nuove
edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno, 
b) preveda la realizzazione e/o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all’agricoltura
urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e al soddisfacimento degli
standard urbanistici comunali e sovracomunali di cui al DM 1444/1968 e loro adeguamenti previsti 
dalle Leggi Regionali e dalle norme dei Piani Comunali;
c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti; in particolare individui, ai fini della loro tutela,
gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche
della singola area
d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata.
e) crei fascie di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistico-
ambientale-culturale
f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, aree incolte che possono rappresentare per
presenze vegetali e morfologia, tratti di storia del territorio.
g) il Piano della “Cintura Verde” di cui al precedente articolo 3 è parte integrante del Piano del
Verde di cui al presente articolo

4. La Legge Regionale stabilisce modalità e criteri con i quali i Comuni provvedono al censimento
cartografico degli spazi pubblici e privati inedificati e/o inutilizzati interni al perimetro di cui al 
primo comma dell'art. 3, prevedendo che in esso siano indicati lo stato di diritto, la consistenza, 
l’uso del suolo e la destinazione urbanistica cui l’area è soggetta. I materiali del censimento 
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devono essere accessibili a tutti i cittadini e adeguatamente pubblicizzati.

Articolo 5
(infrastrutture)

Le autostrade e le strade comunque classificate, le linee e impianti per il trasporto su rotaia, gli
elettrodotti e oleodotti, le infrastrutture civili, industriali, commerciali e di altro tipo devono 
essere programmati e realizzati in maniera da evitare la frammentazione degli ecosistemi e dei 
paesaggi o determinando tali effetti in misura minima solo se in presenza di esigenze
comprovate e in ogni caso predisponendo misure di compensazione e mitigazione che assicurino 
la connettività biologica.

Articolo 6
(Trasformazione ecosostenibile dei tessuti edificati)

1. Nei processi di trasformazione urbana, in particolare in quelli che interessano aree con attività
produttive dismesse e aree demaniali edificate, la nuova destinazione d’uso attribuita dal piano 
comunale deve essere compatibile con l’intorno edificato e non deve aggravare la condizione del 
traffico urbano.
2. L’area oggetto di intervento di cui al comma 1, deve prevedere:
a) la permeabilità di non meno del 65 per cento della superficie complessiva dell’area;
b) che una quota consistente della superficie permeabile di cui alla lettera a) sia mantenuta a
prato boscato pubblico;
c) che non meno del 15 per cento dell’area sia destinata a servizi pubblici di quartiere e urbani
3. Le Regioni fisseranno ulteriori parametri di ecosostenibilità nelle trasformazioni
urbanistiche dei tessuti edificati in particolare riguardo al risparmio energetico degli edifici 
ricostruiti, ristrutturati e di nuova costruzione, alla riduzione delle superfici impermeabili esistenti, 
e negli interventi di ristrutturazione urbanistica favorendo l'integrazione dello sviluppo urbano con 
cablaggi, impianti di depurazione delle acque, trattamento dei rifiuti.

Articolo 7
(ecoquartieri)

1. Regione e Comune favoriscono la realizzazione di ecoquartieri in tutte le aree urbane in
trasformazione e in particolare in quelle caratterizzate da condizioni di degrado ambientale,
sociale, economico, edilizio, urbanistico

2. gli ecoquartieri si caratterizzano per la capacità di sconfiggere le condizioni di degrado
urbano presenti nell'area, di migliorarne la vivibilità e di introdurre una qualità aggiunta
anche all'intorno dell'area soggetta a trasformazione.

3. Gli ecoquartieri debbono essere dotati dei seguenti requisiti che ogni Regione provvederà a
precisare e ulteriormente definire: a) sostenibilità energetica e uso delle risorse rinnovabili
edilizie ed impiantistiche, b) raccolta delle acque piovane e fitodepurazione delle acque
reflue, c) uso di materiali biologici non inquinanti e riciclabili, d) utilizzo di materiali
riciclati, e) corretto smaltimento dei rifiuti di cantiere anche provenienti dalle demolizioni di
manufatti esistenti, f) limite di consumi energetici e sostenibilità ambientale anche durante
la fase di cantierizzazione, g) mobilità sostenibile, h) accessibilità dei mezzi pubblici di
trasporto, i) dotazione di alloggi in locazione e di edilizia residenziale pubblica, l) assenza di
barriere architettoniche, m) recupero di elementi naturali preesistenti (vegetazione, corsi
d'acqua..) e manufatti che preservino la memoria storica del luogo, n) presenza di negozi di
vicinato, di botteghe, di servizi pubblici  di quartiere, o) ampia superfice di terreno
permeabile destinata a prato e a macchia boscata, atta a garantire l'assorbimento dell'acqua
piovana senza deflussi nelle aree circostanti, p) sostegno all'occupazione degli abitanti non
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occupati anche attraverso l'inserimento nel ciclo lavorativo del programma, q) programma di 
manutenzione e gestione economico ed efficiente ad intervento concluso. 

4. le Regioni stabiliscono con propri provvedimenti, modalità e controlli atti a garantire una
corrispondenza dei progetti ai requisiti fissati dalla Regione stessa in ottemperanza alle
disposizioni dei precedenti commi, finalizzati alla verifica delle condizioni di accessibilità ai
finanziamenti provenienti da fonti regionali, statali, europee, a questi destinati.

5. le Regioni stabiliscono le regole che sovraintendono l'indizione di concorsi regionali e
comunali ai quali la trasformazione e realizzazione delle aree viene sottoposta, sia per
ottenere l'inclusione nel Piano degli Interventi, sia per accedere ai finanziamenti pubblici. Le
graduatorie sono predisposte sulla base dei migliori requisiti di sostenibilità posseduti dai
progetti proposti

Articolo 8
(Principi generali in materia di perequazione urbanistica e priorità del riuso)

1. I Comuni nella formazione del piano urbanistico generale provvedono ad individuare e perimetrare
gli ambiti entro i quali applicare lo strumento della perequazione urbanistica.

2. La realizzazione degli interventi edilizi e infrastrutturali deve accompagnarsi alla contestuale
realizzazione della città pubblica, degli spazi aperti e destinati a servizi e a standard urbanistici. A
tal fine la legge regionale assicura che i Comuni, nella formazione dei piani urbanistici, 
provvedano ad applicare lo strumento della perequazione urbanistica negli ambiti costituiti   da
aree investite da processi di edificazione, inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, 
riqualificazione, da aree interessate alla localizzazione di nuovi investimenti produttivi e
infrastrutturali e da aree destinate a standard urbanistici e parchi urbani.
L’ambito di perequazione urbanistica può essere costituito anche da aree fra loro separate ovvero 
da aree oggetto di trasformazione urbanistica non confinanti con le aree destinate a verde e a
servizi pubblici dal Piano, al fine di consentire la cessione gratuita delle aree a standard e il loro 
attrezzamento.
Per l’attuazione della perequazione urbanistica le leggi regionali si adeguano ai seguenti principi
fondamentali della materia:

a) le trasformazioni urbanistico- edilizie consentite devono essere condizionate alla cessione al
Comune di aree destinate a verde e servizi come individuate dallo strumento urbanistico
b) le volumetrie previste nelle aree edificabili devono essere realizzate nelle medesime aree nelle
quali sono previste dal piano, ma teoricamente distribuite nelle aree destinate a servizi pubblici e
cedute gratuitamente al Comune;

c) i volumi previsti devono rimanere invariati sia nella localizzazione che nelle quantità;
d) le aree suscettibili di trasformazione, che con destinazioni diverse sono inserite nell’ambito

definito dal piano, devono avere gli stessi indici teorici di edificabilità; conseguentemente i 
vantaggi economici derivanti dall’edificabilità contenuta nel piano devono essere distribuiti 
equamente fra le aree soggette a trasformazione e le aree destinate a servizi anche soggette ad 
esproprio inserite nel medesimo ambito;
e) in caso di aree già edificate soggette a ristrutturazione urbanistica o a piani di recupero deve
aggiungersi, nel calcolo della distribuzione degli indici attribuiti a ciascun’area a diversi usi 
destinata, il valore attribuito agli immobili esistenti.

5. La priorità del riuso e della rigenerazione edilizia del suolo edificato esistente, rispetto all'ulteriore
consumo di suolo inedificato, costituisce principio fondamentale della materia del governo del 
territorio. Di conseguenza gli atti di pianificazione e programmazione comunale devono essere
improntati alla priorità del riuso, alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sia attraverso
l'intervento del singolo edificio per dotarlo di fonti energetiche rinnovabili, per ridurre la dispersione
termica e favorire l'uso di  materiali eco compatibili, sia attraverso gli interventi di riqualificazione 
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urbana nei quali all'abbattimento e ricostruzione di più edifici, corrisponda una nuova
configurazione spaziale finalizzata all'aumento della superficie permeabile, del vede arborato, degli
spazi pubblici collettivi, della dotazione di servizi, della qualità della forma degli edifici e degli
spazi aperti non edificati. Gli interventi di riuso del tessuto edificato debbono avvenire nel rispetto 
dei criteri indicati all'articolo 6 della presente Legge
6. Al fine di attuare il principio enunciato al precedente comma 5, i Comuni procedono al
censimento delle aree del territorio comunale già interessate da processi di edificazione, ma
inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione; procedono altresì, all'interno 
delle aree censite, alla costituzione e alla tenuta di un elenco delle aree suscettibili di prioritaria 
utilizzazione a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimenti 
produttivi e infrastrutturali.
7. Il censimento e la formazione dell'elenco sono effettuati entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge e l'elenco è aggiornato annualmente. Decorso tale 
termine senza che il censimento sia stato concluso o senza che l'elenco sia stato redatto, è vietata la 
realizzazione, nel territorio del Comune inadempiente, di interventi edificatori, sia pubblici che
privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo 
parzialmente, consumo di suolo inedificato.
8. Nel caso siano presenti nell'area oggetto di trasformazione, edifici vincolati ai sensi di Leggi
statali e regionali vigenti o da piani e regolamenti comunali, o che nel corso della perimetrazione 
appaiano degni di tutela, è fatto d'obbligo la loro segnalazione. Nella fase di trasformazione 
dell'area, verranno salvaguardate le preesistenze architettoniche di pregio, i manufatti e gli elementi
naturalistici, quali corsi d'acqua, antichi alvei, essenze arboree di particolare interesse storico-
ambientale. 

Articolo 9
(Riconversione ecologica della pianificazione)

1. La legge regionale si adegua ai seguenti principi fondamentali in materia di governo del
territorio: 
a) la pianificazione comunale si articola in due livelli:
il piano generale di assetto del territorio, con durata decennale, delinea le scelte strategiche di
assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale dando priorità agli aspetti ecologici e di
sostenibilità ambientale, individua le destinazioni delle aree, ma non determina la conformazione
dei diritti edificatori né ha carattere vincolistico rispetto alle aree preordinate all'esproprio,
prefigura le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,
ambientale, storico-monumentale e architettonica;
il piano operativo, in coerenza e in attuazione del piano generale, individua e disciplina gli
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio;
programma in modo contestuale la realizzazione degli interventi, il loro completamento, i servizi
connessi, gli spazi verdi e le infrastrutture per la mobilità, assicurando la qualità estetica della
forma degli spazi urbani; esso ha carattere prescrittivo e conformativo. Il Piano operativo ha la
durata di cinque anni scaduti i quali decadono tutte le previsioni in esso contenute, che non siano 
oggetto di azioni conformi al Piano già intraprese, di atti autorizzativi o convenzioni sottoscritte e
operanti. Alla decadenza dei vincoli sulle aree destinate a servizi pubblici soggette all’esproprio,
corrisponde automaticamente la decadenza delle capacità edificatorie previste dallo Piano
Operativo.  
b) I premi volumetrici, le compensazioni e i crediti edilizi sono previsti e trovano applicazione nel
piano opeativo, nella misura e nella forma stabilite dal piano strutturale e non possono essere
attribuiti successivamente all’approvazione del piano operativo stesso. La delocalizzazione di 
fabbricati ubicati nelle aree a rischio deve trovare nuova collocazione in aree edificabili previste dal
piano operativo, mentre le nuove costruzioni, ricostruzioni e ristrutturazioni edilizie, si devono
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adeguare ai parametri di contenimento energetico indicati nelle norme del regolamento edilizio 
senza la concessione di aumenti volumetrici;
c) I Comuni possono prevedere agevolazioni fiscali, riduzione degli oneri e altre forme agevolative
che non comportino ulteriore consumo di suolo.
d) Nuovi piani urbanistici e loro varianti possono modificare in tutto o in parte le previsioni
precedenti, comprese quelle relative all’edificabilità dei suoli, qualora non siano già state stipulate
convenzioni o rilasciati titoli abilitativi.

e) Gli accordi di programma e altri strumenti di concertazione e negoziazione fra pubblico e privato
comunque denominati non possono applicarsi in deroga agli strumenti urbanistici approvati.
f) Gli oneri di urbanizzazione secondaria e i contributi di concessione non possono essere utilizzati
per la spesa corrente, ma sono destinati esclusivamente alle opere di urbanizzazione della città, alle
operazioni di recupero di edifici preesistenti e quale contributo al trasferimento di edifici situati in 
zone a rischio. Le opere di urbanizzazione primaria debbono essere interamente realizzate a cura e
spese del soggetto interessato.
g) Il plusvalore derivante dalla trasformazione della destinazione d’uso e degli indici di edificabilità
generata dall’approvazione dello strumento urbanistico va quantificato e ceduto al Comune sotto
forma di opere o aree a standard o di contributo straordinario con destinazione vincolata alla
manutenzione del territorio e alla rigenerazione urbana.
h) Per i piani urbanistici e le opere sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere
prevista anche la valutazione economico-finanziaria. Ogni progetto deve essere accompagnato da
una descrizione del percorso partecipativo assicurato non solo negli aspetti formali, ma anche
nell'accessibilità a tutti gli atti, garantendo margini adeguati di incidenza da parte di soggetti
portatori di interessi diffusi.
i) Lo strumento del Project financing deve essere accompagnato da una scheda tecnico-economica
che dimostri, anche nel lungo periodo, il prevalere dell’interesse pubblico rispetto a quello privato 
anche attraverso la comparazione di modalità alternative di intervento, compreso quello diretto da
parte del soggetto pubblico promotore. L'avvio dei lavori di qualsiasi intervento che comporti la 
trasformazione di suolo agricolo (come nel caso di autostrade, infrastrutture) deve essere sempre
preceduta dal closing Finanziario, ovvero dalla sigla da parte del proponente di un contratto di 
finanziamento per la realizzazione dell'opera. La copertura finanziaria dell'investimento in project 
Financing deve essere garantita al netto di eventuali agevolazioni di carattere fiscale. I contratti non 
possono contenere clausole di salvaguardia per i concessionari dell'opera, che consentano di porre a
carico della parte pubblica il rischio d'impresa e poter pretendere il pagamento di somme a canone
a copertura di introiti mancanti o insufficienti, nel caso l'opera non generi flussi di cassa sufficienti 
a coprire l'ammortamento dell'investimento ed a generare gli utili previsti. Va inoltre precisata la 
modalità di calcolo del canone negli anni, assicurata l'effettività delle gare per la scelta del partener 
privato e il controllo da parte dell’ente pubblico sulle forniture.
l) I Comuni possono acquisire aree da destinare, anche con successive varianti al piano urbanistico,
ai fini istituzionali connessi con l’attuazione della presente Legge e ai trasferimenti di nuclei 
famigliari conseguenti alle trasformazioni di aree edificate inserite negli ambiti di cui all'articolo 6 
della presente legge. Le aree acquisite dal Comune a prezzo agricolo o nel caso di attività 
produttive dismesse al prezzo corrispondente alla destinazione d'uso in essere, possono essere
urbanizzate e rivendute attraverso concorso o asta pubblica a soggetti privati previa variante al 
PRG che ne trasformi l'uso in conformità alle nuove destinazioni individuate dall'Amministrazione 
Comunale stessa
m) Nei piani devono essere inserite misure di adattamento ai cambiamenti climatici e deve essere
valutata l'impronta ecologica e la sua riduzione generata dai piani medesimi nell'arco di previsione
temporale degli stessi. Almeno ogni cinque anni devono essere monitorate le fasi intermedie del 
piano generale di assetto del territorio.
n) La capacità edificatoria previste nei piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore
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della presente legge è sospesa finché non sia dimostrata, sulla base dei dati prodotti 
dall’Osservatorio di cui all’art.13 e in particolare dell’incremento demografico o di altri parametri
stabiliti dalle Regioni entro centoventi giorni dalla medesima data, la necessità di nuovi volumi
edilizi che comunque dovranno rispettare, qualora attuati, le prescrizioni contenute nella presente
legge.
2. L'area vasta è la dimensione più idonea per tutelare efficacemente sistemi ambientali non
coincidenti con i confini amministrativi, attribuendo loro, nella pianificazione urbanistica e di 
settore, specifico valore attraverso la difesa della loro identità basata sulla promozione della
conoscenza, del rispetto della storia e della cultura dei luoghi, attraverso lo strumento progettuale 
che attivi politiche di tutela e di valorizzazione. La Pianificazione d'area vasta comprende:
a) il Piano di assetto del territorio intercomunale finalizzato a pianificare in modo coordinato scelte
strategiche e tematiche relative al territorio di più comuni, anche attraverso la puntuale verifica
degli atti predisposti da altri enti territoriali sovracomunali che agiscono sullo stesso territorio.  La
redazione del piano è attribuita ai Comuni appartenenti al territorio interessato e segue le procedure
previste dalle Leggi Regionali. La Regione favorisce con proprie leggi l'accentramento di servizi e 
funzioni amministrative dei Comuni, in particolare quelli di piccole dimensioni e attiva una rete 
efficiente e competitiva di trasporto pubblico e collettivo che rafforzi la rete dei Comuni e le loro 
interazioni. La Regione definisce le condizioni in cui rendere obbligatorio il Piano Intercomunale
riferibili alla dimensione territoriale, al numero di abitanti, ai caratteri di omogeneità morfologica, 
paesaggistica, storica dei Comuni in modo da rendere più efficace lo strumento della pianificazione 
urbanistica sopratutto nei Comuni di piccole dimensioni. 
b) il Piano dell'area Metropolitana comprendente i Comuni che ne fanno parte.
E' redatto secondo quanto stabilito dalla Legge nazionale e dalle Leggi Regionali secondo principi 
che affidino alla tutela ambientale, alla riconversione ecologica della città e del territorio la priorità
delle scelte alle quali si devono adeguare in via subordinata le previsioni infrastrutturali e
insediative.
Le città metropolitane così come individuate dall'articolo 1 della Legge possono estendere il loro 
territorio a Province e Comuni contermini che sono assoggettati alla stessa disciplina prevista dalla
Legge, previo referendum di cui all'articolo.. purché non vi sia soluzione di continuità fra i Comuni
appartenenti all'area della Citta Metropolitana.

Articolo 10
(Edilizia sociale)

1. Nel rispetto e nell'attuazione dell'articolo 117 lettera m) della Costituzione che assegna allo Stato
materia di legislazione esclusiva nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, la 
casa è considerata un diritto di ogni cittadino e l'edilizia sociale strumento di riduzione delle
diseguaglianze sociali
2. l'edilizia sociale è uno standard obbligatorio aggiuntivo rispetto agli standard di cui al DM
1444/1968
3. nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'edilizia sociale deve essere assicurata
in tutti i processi di trasformazione urbana relativa ad aree con prevalente destinazione residenziale
in misura non inferiore al 20 % del volume edificabile complessivo previsto nella singola area. Le
Regioni potranno sia aumentare tale percentuale, sia estendere la fascia dei Comuni interessati, 
considerate le esigenze di carattere abitativo espresse da famiglie o singoli individui che presentano 
elementi di disagio economico e sociale. 
4. Per edilizia sociale si intende la residenza convenzionata in locazione con canoni calmierati
stabiliti da Stato e Regioni e l'edilizia residenziale pubblica.
5. all'edilizia sociale vengono applicati gli sgravi fiscali e la riduzione di oneri concessori non
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inferiori a quelli previsti per altre categorie di interventi edilizi

Articolo 11
(Paesaggio urbano, periurbano, naturale e rurale)

1. All'articolo 9 la Costituzione afferma che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione, il valore del paesaggio deve essere quindi assunto come paradigma di un 
modello nuovo di pianificazione urbana e territoriale.
2. I Piani urbanistici generali e attuativi individuano a tal fine coni visuali lungo i quali non va
preclusa, con nuove edificazioni o impianti, la visibilità di tratti di paesaggio significativo, di masse 
arboree, di scenografie urbane, di parti di territorio rurale ai margini dell’edificato.
3. La tutela dei crinali e del paesaggio agrario costituisce elemento fondamentale della
pianificazione territoriale. 
4. I manufatti rurali tipici presenti nelle aree agricole, ivi compresi quelli che hanno perduto
l’originaria funzione, ancorché ubicati in aree diverse dall'area rurale, sono salvaguardati e la loro 
demolizione o il crollo accidentale, non potrà comportare la ricostruzione del volume perduto se
non nelle condizioni originare per sedime, tipologia, uso dei materiali. Il risanamento, recupero, 
consolidamento di singoli edifici o borghi rurali avrà la priorità nella distribuzione dei 
finanziamenti statali e regionali destinati all’edilizia.
5. Le autorità pubbliche di governo del territorio sono tenute a dare piena attuazione, nell'ambito
delle loro competenze istituzionali, alla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) ed agli
strumenti attuativi, con particolare riferimento ai Piani paesaggistici di cui all'art. 135 del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio e ad ogni altro piano atto ad incidere od influenzare i processi di 
trasformazione del territorio (quali i piani urbanistici e territoriali, i piani e programmi di sviluppo 
rurale, i piani di bacino, i piani dei trasporti, i piani e programmi per il risparmio energetico), 
nonchè alla salvaguardia, gestione e  pianificazione del paesaggio e del patrimonio culturale. 
6. La pianificazione e la gestione del paesaggio implicano, a tutti i livelli, la considerazione
integrata dei sistemi di risorse naturali e culturali che determinano e caratterizzano la qualità del 
territorio, la sua agibilità, leggibilità e vivibilità, assicurando, di concerto col Ministero competente, 
il rispetto e la conservazione attiva dei beni paesaggistici di cui al Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, nonchè, congiuntamente, la protezione e la valorizzazione dei paesaggi, i cui caratteri 
derivano dall'incessante interazione di fattori naturali e culturali e rispecchiano le identità e i valori 
diffusi dei territori interessati. 

Articolo 12
(Governo regionale del territorio)

1. Le Regioni provvedono a uniformare la propria normativa sul governo del territorio ai principi
contenuti nella presente legge entro un anno dall’entrata in vigore di questa. In particolare
individuano gli strumenti e le finalità della pianificazione dei livelli istituzionali sotto ordinati, 
improntandoli al contenimento del consumo di suolo, al risparmio energetico, alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici, alla riconversione ecologica delle città, alla tutela degli ecosistemi, alla 
formazione di corridoi ecologici, alla salvaguardia del territorio naturale e agricolo e in particolare
delle aree protette, alla valorizzazione e conservazione dei centri storici e delle architetture di 
pregio, dei parchi e giardini storici. 
2. Le Regioni non possono imporre ai Comuni misure in deroga alle norme tecniche di attuazione e
ai regolamenti edilizi approvati dai medesimi Comuni qualora peggiorative delle regole 
urbanistiche di igiene urbana, di qualità degli insediamenti e di tutela dei centri storici.
3. Le Regioni provvedono altresì a definire le percentuali di sottosuolo utilizzabile nelle aree
soggette a trasformazioni urbane e le condizioni nelle quali ne è vietato l'uso, in base alla presenza 
di reperti archeologici, di falde freatiche e altri elementi presenti nel contesto in cui si colloca
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l'intervento.
4. Le Regioni valorizzano, anche attraverso idonee modalità di cofinanziamento, le operazioni di
stombinamento dei corsi d’acqua realizzate dai Comuni nei centri edificati. Nelle norme di 
attuazione dei piani saranno vietati in linea di massima gli interramenti di corsi d’acqua, fossi e
scoline e preclusa l’edificabilità di aree soggette ad esondazione e allagamenti.

Articolo 13
(Inalienabilità dei beni pubblici)

1. Gli alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica e le aree acquisite attraverso cessione da
parte dei privati anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica non possono essere
alienati.
2. Non sono alienabili i beni appartenenti allo Stato e ad enti pubblici e territoriali che presentino
valori paesaggistici, ambientali, storico, artistico, culturali, nonché i beni demaniali marittimi, 
lacuali e fluviali.

Articolo 14
(Osservatorio comunale sul patrimonio immobiliare)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a
istituire un Osservatorio sul patrimonio immobiliare pubblico e privato inutilizzato e sul consumo di 
suolo. I dati saranno accessibili e resi pubblici, anche con obbligo di pubblicazione sui siti
istituzionali di ciascun Comune.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, emana i criteri e le
modalità di misurazione oggettivi, validi in tutto il territorio nazionale, in modo da assicurare
l’omogeneità e la confrontabilità dei dati reperiti, a cui si devono attenere i Comuni.
3. I risultati del censimento prodotto dall'Osservatorio costituiscono la base per individuare le
soluzioni alternative al consumo di suolo generato dalla necessità di nuove edificazioni derivanti da
incrementi demografici o da altri parametri stabiliti dalle Regioni.

Articolo 15
(Concorsi di idee)

1. Al fine di dare un’identità ai luoghi, creare condizioni di benessere per gli abitanti, favorire
processi di integrazione sociale, costruire ambienti adatti alla vita dei bambini, inserire ogni area in 
un disegno urbano coerente che trovi nella bellezza della forma un gradiente per costruire la città di 
tutti, intesa come bene comune, le amministrazioni pubbliche e private favoriscono la pratica dei 
concorsi di idee per risanare parti di città degradate soprattutto nelle aree periferiche, in quelle 
scarsamente dotate di verde e di servizi e nelle aree oggetto di importanti processi di trasformazione 
con cambiamenti di destinazione d’uso, quali caserme e fabbriche dismesse. 

Articolo 16
(Priorità dei finanziamenti)

1. La priorità dei finanziamenti destinati al settore dell'edilizia e dei lavori pubblici è rivolta alla
prevenzione dei rischi idrogeologici e sismici, al risanamento e cura del territorio, alla realizzazione 
e manutenzione delle reti idriche e fognarie, alla manutenzione e al rafforzamento della rete
ferroviaria, al trasporto collettivo, alla bonifica dei siti inquinati, al recupero dei beni architettonici 
di valore artistico e documentale e dei singoli edifici e borghi rurali, al consolidamento statico degli
edifici pubblici, al risparmio energetico, alle fonti di energia rinnovabile, alla riconversione
ecologica delle città, all'edilizia sociale.

31



11

INDICE

art 1 finalità

art 2 definizioni

art 3 consumo di suolo naturale e agricolo

art 4 piano del verde urbano e periurbano

art 5 infrastrutture

art 6 trasformazione ecosostenibile dei tessuti edificati

art 7 quartieri ecosostenibili

art 8 principi generali in materia di perequazione urbanistica e priorità del riuso

art 9 riconversione ecologica della pianificazione

art 10 edilizia sociale

art 11 paesaggio

art 12 governo regionale del territorio

art 13 inalienabilità dei beni pubblici

art 14 osservatorio comunale del patrimonio immobiliare

art 15 concorsi di idee

art 16 priorità dei finanziamenti

eventuale articolo fiscale: detassazione transazioni immobiliari(per rendere lo strumento della 
perequazione praticabile e per “muovere” il mercato immobiliare utilizzando meglio gli edifici 
esistenti) e di terreni agricoli con destinazioni edificatorie

32



CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2039

—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(DE GIROLAMO)

DAL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(BRAY)

DAL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(ORLANDO)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(DELRIO)

E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato

Presentato il 3 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente di-
segno di legge persegue la finalità di con-
tenere il consumo del suolo, di valorizzare
il suolo non edificato, di promuovere l’at-
tività agricola che sullo stesso si svolge o
potrebbe svolgersi, nonché gli obiettivi del
prioritario riuso del suolo edificato e della
rigenerazione urbana rispetto all’ulteriore

consumo del suolo inedificato, al fine
complessivo di impedire che lo stesso
venga eccessivamente « eroso » e « consu-
mato » dall’urbanizzazione.

La salvaguardia della destinazione agri-
cola dei suoli e la conservazione della
relativa vocazione naturalistica rappresen-
tano, infatti, un obiettivo di primaria im-
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portanza, soprattutto alla luce dei dati
statistici acquisiti, dai quali risulta la pro-
gressiva « cementificazione » della superfi-
cie agricola nazionale.

Si è evidenziato che ogni giorno in
Italia si cementificano 100 ettari di super-
ficie libera e che, dal 1956 al 2010, il
territorio nazionale edificato e, quindi,
sottratto all’agricoltura, è aumentato del
166 per cento.

Questo fenomeno compromette il suolo,
che invece è una risorsa fondamentale non
solo dal punto di vista agricolo-alimentare,
ma anche sotto il profilo paesaggistico e
ambientale. La perdita di superficie agri-
cola, infatti, comporta inevitabilmente una
riduzione della produzione agricola, ren-
dendola insufficiente a soddisfare il fab-
bisogno alimentare nazionale e facendo
crescere la dipendenza del nostro Paese
dall’estero. Preservare la vocazione agri-
cola del suolo ed evitare di snaturarne e
stravolgerne le connotazioni naturalistiche
attraverso l’eccessiva urbanizzazione, però,
significa anche tutelare sia il paesaggio
contro il rischio di deturpamento delle
bellezze naturali, sia l’ambiente contro il
rischio di disastri idrogeologici.

È necessario, dunque, che sia garantito
un preciso equilibrio, nell’assetto territo-
riale, tra zone suscettibili di utilizzazione
agricola e zone edificate ed edificabili, al
fine di non pregiudicare, da un lato, la
produzione agricola e la sicurezza alimen-
tare e, dall’altro, le condizioni generali di
vita della popolazione.

Per realizzare gli enunciati obiettivi, il
presente disegno di legge prevede una serie
di interventi destinati a porsi come prin-
cìpi fondamentali della materia, secondo il
disposto dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione.

Sotto il profilo procedimentale si rileva
che l’originario disegno di legge è stato
approvato in via preliminare dal Consiglio
dei ministri in data 15 giugno 2013 e,
successivamente, è stato portato alla at-
tenzione della Conferenza unificata, che, a
seguito di numerosi incontri in sede tec-
nica, in data 7 novembre 2013 ha espresso
parere favorevole condizionato all’accogli-
mento di alcune proposte emendative.

Successivamente, anche a seguito di
numerosi incontri tra le amministrazioni
proponenti, il testo è stato ulteriormente
emendato e aggiornato in considerazione
delle esigenze emerse in sede di analisi
tecnica.

Ciò premesso, si passa all’esame dei
singoli articoli.

L’articolo 1 enuncia le finalità e gli
obiettivi del disegno di legge e riconosce
espressamente il suolo quale bene comune
e risorsa non rinnovabile, che esplica fun-
zioni e produce servizi ecosistemici e che
deve essere tutelato anche in funzione
della prevenzione e della mitigazione degli
eventi di dissesto idrogeologico e delle
strategie di adattamento ai cambiamenti
climatici.

Le finalità del testo normativo sono in-
dividuate, in primo luogo, nel contenimento
di consumo di suolo, quale bene comune e
risorsa non rinnovabile; in secondo luogo e
conseguentemente, nella protezione degli
spazi dedicati all’attività agricola, degli
spazi naturali e del paesaggio.

Tali obiettivi presentano, infatti, una
duplice valenza, in quanto consentono di
realizzare sia l’esigenza di conservazione
della vocazione agricola dei suoli, sia
quella, con essa coerente e concorrente, di
tutelare efficacemente il paesaggio, quale
componente fondamentale dell’assetto
morfologico del territorio italiano, carat-
terizzato dalla compresenza di elementi
naturalistici e antropici tra loro stretta-
mente interconnessi e costituenti testimo-
nianza, nel loro insieme, della civiltà e
della cultura del Paese.

Viene inoltre introdotto, quale princi-
pio fondamentale della materia del go-
verno del territorio, quello della priorità
del riuso del suolo edificato esistente e
della rigenerazione urbana rispetto all’ul-
teriore consumo di suolo inedificato.

È stata introdotta, peraltro, un’espressa
previsione in merito alla necessità di una
valutazione dell’assenza di possibili alter-
native di localizzazione nell’ambito delle
procedure di valutazione d’impatto am-
bientale, di valutazione ambientale strate-
gica e di verifica di assoggettabilità delle
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opere pubbliche diverse dalle infrastrut-
ture e dagli insediamenti produttivi stra-
tegici e di preminente interesse nazionale,
di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del
codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modifi-
cazioni.

Così come emerso in sede di Confe-
renza unificata, si è, invece, ritenuto di
eliminare l’obbligo della motivazione con
riguardo agli interventi edificatori di na-
tura privata in vista della necessità di non
introdurre eccessivi aggravi nell’ambito di
tali procedimenti.

È previsto, altresì, il coordinamento
delle politiche di tutela e valorizzazione
del paesaggio, di contenimento del con-
sumo del suolo e di sviluppo territoriale
sostenibile con la pianificazione territo-
riale e paesaggistica.

L’articolo 2 fornisce le definizioni di
superficie agricola, consumo di suolo e
rigenerazione urbana.

La prima comprende sia i terreni qua-
lificati come terreni agricoli dagli stru-
menti urbanistici, sia le aree di fatto
utilizzate a scopi agricoli, indipendente-
mente dalla loro destinazione urbanistica,
nonché quelle comunque libere da edifi-
cazioni e infrastrutture.

Con tale definizione, modificata a se-
guito del confronto svoltosi sul piano tec-
nico tra le amministrazioni interessate, si
è voluto ampliare l’ambito di applicazione
della legge che, così, riguarderebbe tutti i
suoli inedificati.

Il disegno di legge definisce, poi, la
nozione di consumo di suolo, chiarendo
che esso comprende ogni forma di imper-
meabilizzazione, di urbanizzazione e di
edificazione dei suoli non connessa all’at-
tività agricola in senso proprio.

La definizione di rigenerazione, che
riassume i suggerimenti avanzati dalle re-
gioni, comprende tutti gli interventi volti
alla riqualificazione, riorganizzazione e ri-
sanamento dell’assetto urbano anche me-
diante la previsione di infrastrutture eco-
logiche finalizzate all’incremento della
biodiversità nell’ambiente urbano.

L’articolo 3 demanda ad un decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(comma 1), la definizione della riduzione
in termini quantitativi di consumo del
suolo.

L’obiettivo della disposizione normativa
è quello di determinare, a livello nazio-
nale, il limite quantitativo di riduzione del
consumo di suolo in vista del graduale
azzeramento del consumo in coerenza con
quanto stabilito dalla Commissione euro-
pea circa il traguardo da raggiungere entro
il 2050.

La norma è stata modificata a seguito
dei rilievi emersi in sede di confronto con
le regioni e gli enti locali, che hanno
segnalato l’opportunità di modificare l’am-
bito prospettico di definizione dell’obiet-
tivo di riduzione del consumo di suolo che,
nella sostanza, resta immutato.

La determinazione della riduzione in
termini quantitativi di consumo del suolo
in ambito nazionale deve essere preceduta
da una deliberazione della Conferenza
unificata, con l’espresso compito di deter-
minare i criteri e le modalità sulla cui base
il suddetto decreto dovrà essere adottato.
È stato altresì previsto il parere della
Conferenza unificata da acquisire sullo
schema di decreto ministeriale. Ciò con-
sente un’attiva partecipazione delle regioni
all’iter delineato dal disegno di legge in
termini di leale cooperazione, traducen-
dosi in un indispensabile apporto alla
fissazione, a livello statale, del limite di
riduzione del consumo di suolo possibile.

Fissando, a livello nazionale, il limite di
superficie agricola consumabile, si salva-
guarda, d’altro canto, anche la destina-
zione agricola dei suoli, evitando che ven-
gano eccessivamente consumati dall’urba-
nizzazione.

Mediante una programmazione da ef-
fettuare a livello statale si garantiscono
così, su tutto il territorio nazionale, un
coerente sviluppo dell’assetto territoriale e,
in particolare, una ripartizione equilibrata
tra zone suscettibili di utilizzazione agri-
cola e zone edificate ed edificabili.
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Tale programmazione, come detto, è
demandata, dal comma 1 dell’articolo 3,
ad un decreto da adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge
e che, successivamente, deve essere aggior-
nato ogni cinque anni (comma 4).

Il decreto di cui al citato comma 1 deve
essere adottato tenendo conto e sulla base
dei criteri elaborati dalla deliberazione
della Conferenza unificata prevista dal
comma 2; si fa, in particolare, riferimento
alle specificità territoriali, alle caratteristi-
che qualitative dei suoli e alle loro fun-
zioni ecosistemiche, alle produzioni agri-
cole in funzione della sicurezza alimen-
tare, alla tipicità agroalimentare, all’esten-
sione e localizzazione dei suoli agricoli
rispetto alle aree urbane e periurbane, allo
stato della pianificazione territoriale, ur-
banistica e paesaggistica, all’esigenza di
realizzare infrastrutture e opere pubbli-
che, all’estensione del suolo già edificato e
alla presenza di edifici inutilizzati. Inoltre,
sul decreto ministeriale deve essere acqui-
sito il parere della Conferenza stessa non-
ché quello del Comitato istituito ai sensi
del comma 7 dell’articolo 3.

La deliberazione di cui al comma 2
deve, altresì, stabilire i criteri e le modalità
per determinare la superficie agricola esi-
stente e per assicurare il monitoraggio del
consumo di essa.

Detta deliberazione deve essere adot-
tata dalla Conferenza unificata entro il
termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, altrimenti si
provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali. La previsione del potere sosti-
tutivo del Governo mira ad evitare uno
stallo che impedisca la concreta operati-
vità del meccanismo delineato dal disegno
di legge.

Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, inoltre, entro il ter-
mine di novanta giorni dall’adozione della
deliberazione di cui al comma 2, inviano
al Comitato di cui al comma 7 i dati
acquisiti in base ai criteri indicati dalla
deliberazione della Conferenza unificata.

In mancanza di tale trasmissione, tut-
tavia, il decreto di cui al comma 1 può
comunque essere adottato. Ciò si dispone
sempre al fine di garantire il funziona-
mento della programmazione nazionale
delineata dal presente disegno di legge.

L’articolo 3, comma 5 – che risponde
all’esigenza di rendere la normativa rispet-
tosa dell’autonomia delle regioni – de-
manda alla Conferenza unificata il com-
pito di stabilire il contributo che, in ter-
mini quantitativi, ciascuna regione deve
apportare alla riduzione del consumo di
suolo.

Solamente qualora la Conferenza non
provveda entro il termine di centottanta
giorni dall’adozione del decreto intermini-
steriale di cui al comma 1, le relative
determinazioni verranno adottate, come
prevede il comma 6, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, pre-
via deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali, sentito
il Comitato di monitoraggio istituito ai
sensi del comma 7 dello stesso articolo 3,
acquisito anche il parere della Conferenza
unificata.

L’articolo 3, commi 7 e 8, prevede,
infatti, l’istituzione di un Comitato, costi-
tuito dai rappresentanti del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, del
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo,
del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Dipartimento per lo sviluppo
delle economie territoriali e delle aree
urbane della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dell’ISTAT, dell’ISPRA e dai rap-
presentanti designati dalla Conferenza
unificata, cui sono demandati sia compiti
di controllo e monitoraggio in ordine al
problema del consumo di superficie agri-
cola nazionale, sia compiti consultivi nel-
l’adozione del decreto interministeriale di
cui al comma 1.

Il Comitato deve realizzare, tra l’altro,
entro il 31 dicembre di ogni anno, un
rapporto sul consumo di suolo in ambito

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 2039

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

37



nazionale. Detto rapporto verrà poi pre-
sentato al Parlamento dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali
entro il 31 marzo dell’anno successivo.

L’istituzione del Comitato deve avvenire
senza nuovi o maggiori oneri per il bilan-
cio dello Stato: è pertanto previsto che la
partecipazione al suddetto Comitato sia a
titolo gratuito e non comporti l’attribu-
zione di alcuna indennità neanche a titolo
di rimborso di spese.

L’articolo 3, comma 9, infine, demanda
alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano il compito di dare
attuazione alle norme di principio dettate
dal presente disegno di legge, prevedendo
che le stesse dispongano, con la cadenza
temporale quinquennale di cui al comma
4, la riduzione, in termini quantitativi, del
consumo di suolo e determinino i criteri e
le modalità da rispettare nella pianifica-
zione urbanistica degli enti locali.

Al fine del concreto apprezzamento
delle esigenze di tutela paesaggistica delle
diverse realtà territoriali, si fa opportuna-
mente rinvio – nel comma 9 dell’articolo
3 – alle previsioni contenute nel piano
paesaggistico. Tale strumento, disciplinato
dalle disposizioni della parte terza del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, costitui-
sce certamente, nel nostro ordinamento, il
piano di area vasta in grado di dettare
quantomeno le invarianti dei processi di
trasformazione del territorio e di canaliz-
zarli verso le aree già urbanizzate o co-
munque artificializzate da recuperare e
riqualificare, preservando i suoli agricoli e
il paesaggio che presenta profili di pregio.
Esso pertanto assurge, come è stato rile-
vato, al ruolo di vera e propria « costitu-
zione del territorio », in quanto piano
preordinato a determinare in maniera
certa, e con previsioni destinate a preva-
lere su quelle di ogni altro strumento di
pianificazione territoriale, le regole fonda-
mentali dell’assetto del territorio regio-
nale.

La proposta, avanzata dalle regioni, di
una diversa formulazione della disposi-
zione in oggetto – secondo cui le regioni

sarebbero chiamate ad attuare la ridu-
zione del consumo del suolo « attraverso le
proprie leggi e i propri strumenti di pia-
nificazione paesaggistica » – non è stata
accolta per due ordini di ragioni:

in primo luogo poiché i piani pae-
saggistici non possono essere qualificati
come strumenti « propri » delle regioni, in
quanto, ai sensi dell’articolo 143 del citato
codice dei beni culturali e del paesaggio, i
relativi contenuti devono essere necessa-
riamente condivisi tra la regione e le
competenti articolazioni territoriali del
Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo. È pertanto pacifico e indi-
scusso che si tratti di atti di co-pianifica-
zione operata per accordo tra lo Stato e la
regione;

in secondo luogo poiché appare in-
compatibile con il sistema della tutela del
paesaggio la previsione secondo la quale il
piano paesaggistico debba costituire un
posterius rispetto agli atti di determina-
zione dei limiti di consumo di suolo as-
segnati alla singola regione e un mezzo per
darvi attuazione. È, al contrario, da rite-
nere costituzionalmente necessitata l’im-
postazione per cui il piano non può che
costituire un’invariante – predeterminata
e non negoziabile – rispetto alla misura di
riduzione del consumo del suolo determi-
nata attraverso il procedimento previsto
dalla nuova legge. Quest’ultima dovrà, in-
fatti, consentire di ridurre il consumo di
suolo rispetto alle eventuali trasformazioni
consentite dal piano paesaggistico, ma in
nessun caso di aumentarlo.

In altri termini, l’eventuale riconosci-
mento a una regione di dati obiettivi di
riduzione del consumo del suolo (o, spe-
cularmente, di quantità massime di suolo
consumabile) non può influire sui conte-
nuti dei piani paesaggistici in itinere, né
può comportare la necessità di rivedere
quelli già esistenti al fine di « assorbire » la
misura delle trasformazioni di suolo
astrattamente determinate a livello nazio-
nale senza specifica considerazione dei
diversi contesti territoriali.

Qualora le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano non prov-
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vedano entro il termine di centottanta
giorni dall’adozione della deliberazione
della Conferenza, è previsto, ai sensi del
comma 10, un potere di intervento sosti-
tutivo del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali,
sentiti il Comitato di cui al comma 7 e la
Conferenza unificata. Si precisa, inoltre, al
fine di garantire l’autonomia regionale,
che il Consiglio dei ministri delibera, nel-
l’esercizio del proprio potere sostitutivo,
con la partecipazione dei Presidenti delle
regioni o delle province autonome interes-
sate.

L’articolo 4, al fine di attuare il prin-
cipio della priorità del riuso e della rige-
nerazione edilizia del suolo edificato esi-
stente, rispetto all’ulteriore consumo di
suolo inedificato, demanda alle regioni,
nell’ambito delle proprie competenze in
materia di governo del territorio e nel
termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, di adottare
disposizioni al fine di orientare l’iniziativa
dei comuni alla rigenerazione urbana an-
che mediante l’individuazione, negli stru-
menti di pianificazione, delle aree già
interessate da processi di edificazione, ma
inutilizzate o suscettibili di rigenerazione,
recupero e riqualificazione.

È peraltro previsto anche in tale ipotesi
un potere sostitutivo al fine di garantire
che l’assetto normativo non risulti insu-
scettibile di concreta applicazione.

Decorso il termine di cui al comma 1,
infatti, si prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, siano dettate di-
sposizioni uniformi applicabili in tutte le
regioni che non abbiano provveduto ai
sensi del comma 1 e fino all’intervento
delle disposizioni regionali.

Una volta individuati i criteri sulla
base dei quali i comuni devono provve-

dere alla rigenerazione urbana, si pre-
vede che gli stessi comuni, entro il ter-
mine di un anno dall’adozione delle di-
sposizioni delle regioni o, in mancanza,
di quelle contenute nel decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri sosti-
tutivo, procedono all’individuazione delle
aree di cui al comma 1, nel rispetto dei
criteri e delle modalità stabiliti.

Decorso tale termine di un anno senza
che l’individuazione sia stata effettuata, la
regione diffida il comune a provvedere,
assegnando un termine non superiore a
novanta giorni. Decorso il termine asse-
gnato senza che il comune abbia adottato
gli strumenti pianificatori recanti l’indivi-
duazione delle aree di cui al comma 1, è
previsto un ulteriore potere sostitutivo da
esercitarsi da parte delle regioni nei suc-
cessivi novanta giorni; decorso inutilmente
anche tale termine è vietata la realizza-
zione, nel territorio del comune inadem-
piente, di interventi edificatori privati, sia
residenziali sia di servizi sia di attività
produttive, comportanti, anche solo par-
zialmente, consumo di suolo inedificato. In
mancanza di diffida da parte della re-
gione, il divieto di cui al precedente pe-
riodo opera in ogni caso decorsi sei mesi
dalla scadenza del termine di cui al
comma 3.

L’articolo 5 introduce il divieto di muta-
mento della destinazione d’uso delle super-
fici agricole che hanno usufruito di aiuti di
Stato o di aiuti dell’Unione europea.

Per un periodo di cinque anni è quindi
vietato il mutamento della destinazione
delle superfici agricole che, in virtù della
attività agricola sugli stessi esercitata,
hanno beneficiato di aiuti di Stato o
europei: detti suoli devono restare desti-
nati all’attività agricola per almeno un
quinquennio. Sono esclusi dall’ambito di
applicazione del divieto di cui al comma 1
sia gli interventi funzionali all’attività agri-
cola, sia quelli relativi alla realizzazione di
opere pubbliche.

La disposizione è volta ad evitare che,
dopo aver usufruito di misure a sostegno
dell’attività agricola, i terreni vengano,
mediante un mutamento della loro desti-
nazione d’uso, sottratti all’attività agricola
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e investiti da un processo di urbanizza-
zione. La norma, quindi, garantisce la
conservazione della vocazione agricola dei
terreni in questione. La disposizione in
esame contiene inoltre un meccanismo
pubblicitario a tutela dell’acquirente, di-
sponendo che l’autorità competente al-
l’erogazione degli aiuti (normalmente la
regione) notifichi la concessione dell’aiuto
al comune nel cui territorio sono compresi
i terreni per i quali sono erogati gli aiuti,
ai fini della conseguente annotazione del
vincolo nel certificato di destinazione ur-
banistica.

Il comma 2 dell’articolo 5 prevede che
il divieto di mutamento di destinazione
d’uso di cui al comma 1 sia indicato negli
atti di trasferimento della proprietà e nei
contratti aventi ad oggetto la modifica
soggettiva nella conduzione della superfi-
cie agricola. Ciò si dispone al fine di
rendere edotti gli acquirenti del vincolo
operante sull’area oggetto di compraven-
dita e, soprattutto, di rendere detto vincolo
a loro opponibile.

Il comma 3 introduce specifiche san-
zioni per la violazione del divieto intro-
dotto dal comma 1: una sanzione princi-
pale di natura pecuniaria e una sanzione
accessoria, volta a garantire il ripristino
dello stato dei luoghi qualora la violazione
sia stata perpetrata tramite attività edifi-
catoria.

L’articolo 6 introduce delle misure per
incentivare l’attività di rigenerazione del
patrimonio edilizio urbano in favore dei
comuni « virtuosi » in quanto iscritti nel
registro di cui al successivo articolo 7.

Il medesimo ordine di priorità è attri-
buito ai soggetti privati, singoli o associati,
che intendono realizzare il recupero di
edifici e delle infrastrutture rurali nei
nuclei abitati rurali, mediante gli inter-
venti di rigenerazione urbana.

L’obiettivo di valorizzare le aree agri-
cole e di proteggerle contro l’eccessiva
urbanizzazione mediante norme di prin-
cipio tiene conto e contempera così altre
esigenze, tra cui quella abitativa. Proprio
per questo, uno degli strumenti previsti è
quello di introdurre incentivi alla rigene-
razione urbana: in tal modo, da un lato si

evita la sottrazione di ulteriore superficie
all’utilizzazione agricola e, dall’altro, si
soddisfa l’esigenza abitativa.

La conservazione ambientale del terri-
torio e la conseguente protezione delle
aree agricole e delle attività che vi si
svolgono, realizzate tramite il riutilizzo di
aree urbane abbandonate o degradate,
vengono incentivate con la priorità nella
concessione di finanziamenti statali e re-
gionali.

Si attribuisce, altresì, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano
– come richiesto in sede di Conferenza
unificata – il potere di adottare, per le
finalità di cui all’articolo 1, misure di
semplificazione e misure di incentivazione,
anche di natura fiscale, per il recupero del
patrimonio edilizio esistente.

L’articolo 7 prevede l’istituzione, presso
il Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di un regi-
stro in cui sono iscritti, su richiesta, i
comuni che abbiano adeguato i propri
strumenti urbanistici secondo i criteri e le
modalità di cui all’articolo 3, comma 9.

In questo registro, la cui istituzione è
demandata a un decreto ministeriale, pos-
sono essere indicati solamente i comuni
che hanno adottato strumenti urbanistici
in cui non sia previsto consumo di suolo
ovvero sia prevista una riduzione del con-
sumo di suolo superiore alla quantità di
cui all’articolo 3, comma 9.

L’articolo 8 stabilisce che i proventi dei
titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di
cui all’articolo 5 del disegno di legge,
nonché quelli delle sanzioni previste dal
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, siano destinati esclu-
sivamente alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, al
risanamento di complessi edilizi compresi
nei centri storici, a interventi di qualifi-
cazione dell’ambiente e del paesaggio, an-
che ai fini della messa in sicurezza delle
aree esposte a rischio idrogeologico, avuto
riguardo alla particolare situazione di ri-
schio che caratterizza larghe parti del
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territorio nazionale in occasione di eventi
calamitosi.

La previsione che i proventi dei titoli
abilitativi edilizi e delle sanzioni in mate-
ria edilizia siano destinati esclusivamente
alla realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione primaria e secondaria, al risana-
mento di complessi edilizi compresi nei
centri storici e a interventi di qualifica-
zione dell’ambiente e del paesaggio, con
l’abrogazione dell’articolo 2, comma 8,
della legge n. 244 del 2007, è volta ad
evitare che gli enti locali stessi siano
indotti ad aumentare la capacità edifica-
toria del territorio prevista negli strumenti
urbanistici, dando luogo ad un’eccessiva
urbanizzazione a discapito delle aree ru-
rali e degli spazi dedicati all’attività agri-
cola, al fine di lucrare l’importo dei con-
tributi di costruzione.

Si provvede quindi ad abrogare il
comma 8 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che prevede vincoli
specifici a carico dei comuni per l’utilizzo
delle somme derivanti dal rilascio delle
concessioni edilizie.

L’articolo 9 introduce disposizioni tran-
sitorie e finali.

In particolare, il comma 1 stabilisce
che dalla data di entrata in vigore della
legge e fino all’adozione del decreto di cui
all’articolo 3, comma 1, e, comunque, non
oltre il termine di tre anni, non è con-
sentito il consumo di superficie agricola
tranne che per la realizzazione di inter-
venti già autorizzati e previsti dagli stru-

menti urbanistici vigenti e di lavori già
inseriti negli strumenti di programma-
zione delle stazioni appaltanti e nel pro-
gramma di cui all’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443. Sono comunque
espressamente fatti salvi i procedimenti, in
corso alla data di entrata in vigore della
legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi
comunque denominati aventi ad oggetto il
consumo di suolo inedificato.

La disposizione transitoria serve a cri-
stallizzare la situazione nel periodo che
intercorre necessariamente tra la data di
entrata in vigore della legge e l’adozione
del decreto ministeriale che fissa l’esten-
sione massima della superficie agricola
consumabile, facendo ovviamente salve le
aspettative già maturate.

I commi 2 e 3, da un lato, fanno salve
le competenze attribuite in maniera esclu-
siva alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome, mentre dall’altro chia-
riscono che la normativa costituisce legge
di riforma economico-sociale e dovrà es-
sere attuata dalle regioni a statuto speciale
e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e
delle disposizioni di attuazione.

Il presente disegno di legge non com-
porta nuovi o maggiori oneri né minori
entrate a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provve-
deranno con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni).

Il presente disegno di legge persegue la finalità di creare le
condizioni per una riduzione del consumo indiscriminato del suolo,
con la contestuale valorizzazione e tutela dei terreni agricoli, nonché
per il riuso e la rigenerazione edilizia del suolo edificato, partendo da
una regolamentazione che abbia una visione d’insieme del territorio,
al fine di tutelarne la destinazione d’uso, per motivi sia di opportunità
economica sia di tutela del benessere della collettività.

Per realizzare questi obiettivi, il presente disegno di legge detta
una serie di interventi destinati a porsi come princìpi fondamentali
della materia, secondo il disposto degli articoli 9, 44 e 117 della
Costituzione e degli articoli 11 e 191 del Trattato di Lisbona.

Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri
né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso si precisa, inoltre, che l’articolo 3, commi 7 e 8,
prevede l’istituzione di un Comitato, cui sono demandati sia compiti
di controllo e monitoraggio in ordine al problema del consumo di
superficie agricola nazionale, sia compiti consultivi nell’adozione del
decreto interministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il Comitato deve realizzare, tra l’altro, entro il 31 dicembre di ogni
anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale. Detto
rapporto verrà poi presentato al Parlamento dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 marzo successivo.

Il suddetto Comitato è istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali – Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche compe-
titive, della qualità agroalimentare e della pesca, e le relative funzioni
di segreteria sono svolte dalla suddetta Direzione nell’ambito delle
ordinarie competenze. Al funzionamento del Comitato, ivi compreso
l’avvalimento del contributo scientifico e strumentale di altre ammi-
nistrazioni, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti del
Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati: è, pertanto, previsto che la
partecipazione al suddetto Comitato sia a titolo gratuito e non
comporti l’attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di
rimborso di spese.

L’articolo 7 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di un registro in cui i comuni interessati possono
chiedere di essere inseriti. Detto registro è istituito presso la Direzione
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generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipar-
timento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e
della pesca, che ne cura la tenuta.

Alle spese di tenuta del suddetto registro si fa fronte nei limiti
delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In questo registro, la cui istituzione è demandata a un decreto
ministeriale, possono essere indicati solamente i comuni che hanno
adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto alcun amplia-
mento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle
aree edificabili inferiore al limite derivante dall’applicazione della
disciplina che si propone.
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il
programma di Governo.

L’intervento normativo contiene princìpi fondamentali finalizzati
a valorizzare i terreni aventi destinazione agricola, oltre a promuovere
l’attività agricola che su di essi si svolge o potrebbe svolgersi, al fine
di impedire che il suolo venga eccessivamente « eroso » e « consu-
mato » dall’urbanizzazione.

Il quadro normativo vigente è privo di una disciplina specifica che
abbia del territorio una visione globale ed omogenea e che fissi dei
precisi limiti all’estensione massima di superficie agricola edificabile.

La salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conser-
vazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano, infatti,
un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati
statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva « cementificazione »
della superficie agricola nazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale concernente la materia oggetto
dell’intervento normativo risulta essere disorganica e riferita ad ambiti
operativi che, pur avendo un legame ideale con l’intervento regola-
torio, concernono solo aspetti generali sulle politiche agricole, sulla
tutela del territorio e sulla urbanizzazione, sia a livello nazionale sia
regionale. Le norme introdotte dall’intervento regolatorio sono coor-
dinate con le disposizioni riguardanti la pianificazione territoriale e
paesaggistica.

Normative collegate alla materia oggetto dell’intervento normativo
sono: a) codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; b) legge
21 novembre 2000, n. 353 recante « Normativa in materia di incendi
boschivi »; c) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia »; d) legge 21 dicembre 2001, n. 443,
recante « Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insedia-
menti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attività produttive ».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge non si pongono in
contraddizione con la disciplina normativa generale in materia
urbanistica ed edilizia, recando prescrizioni comunque coerenti con la
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vigente legislazione. Le disposizioni previste nell’intervento normativo
si pongono quali princìpi generali della materia a livello nazionale. È
fatta salva l’autonomia delle regioni e non è previsto alcun obbligo
testuale a modifiche di leggi o regolamenti regionali.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

Le disposizioni del disegno di legge sono in armonia con i princìpi
costituzionali. Il disegno di legge è stato predisposto nel rispetto delle
norme costituzionali, sia in relazione all’adempimento degli obblighi
derivanti dall’ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di
competenza legislativa tra lo Stato e le regioni.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti
locali.

Il presente disegno di legge detta una serie di interventi destinati
a porsi come princìpi fondamentali della materia. Esso interviene in
una materia, l’urbanistica e l’edilizia, che rientra in quella del
« governo del territorio » la quale, come già chiarito dalla Corte
costituzionale, comprende « tutto ciò che attiene all’uso del territorio
e alla localizzazione di impianti o attività » (sentenze della Corte
costituzionale n. 196 del 2004 e n. 307 del 2003). Si tratta di una
materia che, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costitu-
zione, è ascrivibile alla competenza legislativa concorrente Stato-
regioni, con la conseguenza che la potestà legislativa statale deve
essere limitata all’introduzione di norme di principio, mentre la
disciplina di dettaglio è riservata alle regioni. È stato anche esplicitato
che le previsioni normative dovranno essere attuate dalle regioni a
statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
Costituzione.

Le disposizioni dell’intervento normativo non vìolano i princìpi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118
della Costituzione. L’espressa previsione del potere sostitutivo statale,
d’altra parte, si pone in linea con le indicazioni contenute nelle
pronunce della Corte costituzionale n. 303 del 2003 e n. 43 del 2004
secondo le quali i princìpi di sussidiarietà e leale cooperazione
consentono di leggere il riparto di competenze in chiave flessibile al
fine di addivenire alla tutela delle esigenze unitarie. In tale ambito,
infatti, è stata ribadita la immanenza, all’interno del disegno costi-
tuzionale, della possibilità di un intervento sostitutivo del Governo
volto a garantire gli interessi fondamentali dell’ordinamento giuridico
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7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione
normativa.

Il disegno di legge non comporta rilegificazioni in materia ed è
stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplifi-
cazione normativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Esistono le proposte e i disegni di legge seguenti:

atto Camera n. 70 « Norme per il contenimento dell’uso di suolo
e la rigenerazione urbana » – Realacci; atto Camera n. 1050 « Di-
sposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del
paesaggio » – Massimo Felice De Rosa; atto Camera n. 1128 « Norme
per il governo del territorio mediante la limitazione del consumo del
suolo e il riutilizzo delle aree urbane, nonché delega al Governo per
l’adozione di misure fiscali e perequative » – Cosimo Latronico; atto
Camera n. 948 « Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree
agricole e di contenimento del consumo del suolo » – Mario Catania;
atto Camera n. 902 « Norme in materia di valorizzazione delle aree
agricole e di contenimento del consumo del suolo » – Franco Bordo;

atto Senato n. 129 « Norme per il contenimento del consumo del
suolo e la rigenerazione urbana » – Linda Lanzillotta; atto Senato
n. 201 « Disposizioni in materia di bellezza e salvaguardia del
paesaggio » – Loredana De Petris; atto Senato n. 600 « Norme in
materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del
consumo del suolo » – Dario Stefano.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull’oggetto
specifico dell’intervento normativo né indicazioni da parte della
giurisprudenza costituzionale sullo specifico problema, affrontato dal
presente disegno di legge, del contenimento del consumo del suolo.

In ogni caso dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte co-
stituzionale, anche antecedente alla nuova formulazione del titolo V
della Costituzione (si confrontino le sentenze n. 507 e n. 504 del 2000,
n. 382 del 1999 e n. 273 del 1998), è agevole ricavare una configu-
razione dell’ambiente come « valore » costituzionalmente protetto, che,
in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla
quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere
regionali, spettando tuttavia allo Stato le determinazioni che rispon-
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dono ad esigenze meritevoli della disciplina uniforme sull’intero
territorio nazionale.

Numerosi sono stati gli interventi della Corte costituzionale nella
materia regolamentata con particolare riguardo alla tutela dell’am-
biente e del paesaggio. In particolare, con la sentenza n. 239 del 29
dicembre 1982, la Corte costituzionale ha definitivamente superato la
visione tradizionale del paesaggio tendenzialmente identificato con la
nozione di bellezze naturali (ancora presente nelle sentenze 29 maggio
1968, n. 56, 24 luglio 1972, n. 141, e 3 agosto 1976, n. 210),
affermando alcune importanti distinzioni tra urbanistica, tutela del-
l’ambiente e tutela del paesaggio. Secondo la Corte, la nozione di
paesaggio accolta nell’articolo 9 della Costituzione si sostanzia in un
valore estetico-culturale che opera nello stretto raccordo tra paesaggio
e patrimonio storico culturale voluto e dichiarato dal secondo comma
dell’articolo 9 Costituzione. Tale concetto viene ulteriormente appro-
fondito con la sentenza n. 94 del 1o aprile 1985, nella quale la Corte
ha affermato l’importante principio per cui « il paesaggio, unitamente
al patrimonio storico ed artistico della Nazione, costituisce un valore
cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la
norma che fa carico alla Repubblica di tutelarlo tra i princìpi
fondamentali dell’ordinamento (articolo 9, secondo comma, Cost.) ».
Le linee essenziali dell’interpretazione dell’articolo 9 della Costitu-
zione sono state ulteriormente definite nella pronuncia n. 151 del 27
giugno 1986, nella quale la Corte ha ribadito il concetto della
primarietà del valore estetico-culturale, richiedendo un coordina-
mento con i profili urbanistici e di uso del territorio mediante
« soluzioni correttamente atteggiate, nella direttrice della primarietà
del valore estetico-culturale e della esigenza di una piena e pronta
realizzazione di esso, secondo un modello inspirato al principio di
leale cooperazione ». La netta distinzione sancita dalla Costituzione
tra tutela del paesaggio e materia urbanistica è ribadita dalla Corte
costituzionale, sentenze 22 luglio 1987, n. 183, 28 luglio 1995, n. 417,
e 23 luglio 1997, n. 262. Più di recente la Corte, con la sentenza 25
ottobre 2000, n. 437, ha operato una sintesi dei « princìpi in materia
di paesaggio e di rapporti tra Stato e Regione », richiamando le
precedenti sentenze n. 341 del 1996, n. 151 del 1986, n. 157 del 1998
e n. 170 del 1997 e ribadendo il principio per cui i poteri e i controlli
ministeriali sono posti « a estrema difesa » dei vincoli paesaggistici e,
come tali, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la
diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela
del paesaggio (articolo 9 della Costituzione), come « norme fonda-
mentali di riforma economico-sociale », sicché « le disposizioni che li
prevedono, pertanto, non possono essere derogate, modificate o
sostituite dalle leggi regionali, neppure ove queste esercitassero
competenze di carattere esclusivo ». Ancor più di recente la Corte, con
la sentenza n. 478 del 26 novembre 2002, ha compiuto un’utile
ricapitolazione dei princìpi della materia, affermando che « la tutela
del bene culturale è nel testo costituzionale contemplata insieme a
quella del paesaggio e dell’ambiente come espressione di principio
fondamentale unitario dell’ambito territoriale in cui si svolge la vita
dell’uomo (sentenza n. 85 del 1998) e tali forme di tutela costituiscono
una endiadi unitaria ».
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Infine, nella sentenza n. 182 del 5 maggio 2006 viene affermato
che la tutela dell’ambiente e dei beni culturali è riservata allo Stato
(articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) mentre la
valorizzazione dei secondi è di competenza legislativa concorrente
(articolo 117, terzo comma, della Costituzione): da un lato, spetta allo
Stato il potere di fissare princìpi di tutela uniformi sull’intero
territorio nazionale e, dall’altro, le leggi regionali, emanate nell’eser-
cizio di potestà concorrenti, possono assumere tra i propri scopi anche
finalità di tutela ambientale, purché siano rispettate le regole uniformi
fissate dallo Stato.

PARTE II

CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento euro-
peo.

L’intervento regolatorio che si propone, risulta compatibile con
l’ordinamento europeo, ed è in linea con la normativa dei principali
Stati europei, come la Francia, la Gran Bretagna e la Germania.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non è pendente alcuna procedura di infrazione sull’oggetto del
presente disegno di legge.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-
zionali.

Non risultano obblighi internazionali nella materia oggetto del
presente disegno di legge.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte di giustizia
dell’Unione europea vertenti su materie oggetto del presente disegno
di legge, né risultano indicazioni da parte della giurisprudenza
europea sullo specifico problema, affrontato dal presente disegno di
legge, del contenimento del consumo del suolo.
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14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte europea dei
diritti dell’uomo vertenti su materie oggetto del presente disegno di
legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione
europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul mede-
simo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

PARTE III

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA
E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Sono state introdotte due nuove definizioni.
La prima è quella di « superficie agricola » e mira a chiarire che,

ai fini del disegno di legge, vengono ricompresi nell’ambito della
definizione sia i terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici,
sia le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla
loro destinazione urbanistica, nonché quelle comunque libere da
edificazioni e infrastrutture, purché siano suscettibili di utilizzazione
agricola.

La seconda nuova definizione è quella di « consumo del suolo »,
inserita per spiegare l’ambito di applicazione del disegno di legge.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi conte-
nuti nel disegno di legge, con particolare riguardo alle successive
modificazioni subite dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-
cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
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4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

Le norme del disegno di legge non comportano effetti abrogativi
impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto
retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-
gente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche
a carattere integrativo o correttivo.

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L’intervento regolatorio prevede l’adozione di un’articolata fase
attuativa, che vede il forte coinvolgimento della Conferenza unificata
e rimette al decreto ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 3 la
fissazione della estensione massima di superficie agricola consumabile
sul territorio nazionale. L’intervento normativo, in sostanza, prevede
che a cascata, l’operazione di determinazione della superficie di cui
trattasi sia poi condotta a livello regionale, provinciale e quindi
comunale. In caso di inerzia della Conferenza unificata, laddove
investita di prerogative dirette, è stato previsto il potere sostitutivo del
Governo, con la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.

È stata prevista anche una deliberazione della Conferenza uni-
ficata che stabilisce la ripartizione della superficie agricola consu-
mabile fissata a livello statale tra le diverse regioni.

Le singole regioni, pertanto, daranno attuazione alle norme di
principio dettate dal presente intervento normativo, prevedendo
l’effettiva estensione della superficie agricola consumabile all’interno
del territorio regionale, a livello provinciale. Anche in questo caso,
qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il
termine di 180 giorni dall’adozione della deliberazione della Confe-
renza, è previsto, un potere di intervento sostitutivo del Presidente del
Consiglio dei ministri.

L’articolo 7 del disegno di legge prevede l’adozione di un decreto
ministeriale per l’istituzione di un registro degli enti locali, senza
alcun termine.
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8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,
ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto
nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata
indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità
dei relativi costi.

I dati statistici utilizzati per le valutazioni dell’opzione prescelta
sono stati forniti dall’ISTAT, dall’ISPRA e dall’Istituto nazionale di
economia agraria (INEA).
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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1

CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
DI REGOLAMENTAZIONE

L’iniziativa di regolazione si colloca in un contesto normativo
privo di una disciplina specifica che abbia una visione globale ed
omogenea del territorio e che fissi dei precisi limiti all’estensione
massima di superficie agricola edificabile.

La normativa in vigore è, infatti, carente e tocca ambiti che, pur
avendo un legame ideale con l’intervento regolatorio, concernono
aspetti più generali sulle politiche agricole, sulla tutela del territorio
e sulla urbanizzazione, sia a livello nazionale sia regionale.

L’intervento regolatorio introduce, pertanto, una disciplina nuova,
legata trasversalmente alle disposizioni vigenti sulle materie che si
interfacciano con il concetto della tutela giuridica del paesaggio delle
zone agricole, materie oggetto, a loro volta, di una disciplina multi-
livello, nazionale, regionale e comunale.

Le norme introdotte dall’intervento regolatorio sono coordinate
con le disposizioni riguardanti la pianificazione territoriale e paesag-
gistica.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità consta-
tate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo,
nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il nuovo intervento regolatorio propone misure finalizzate a
colmare un vuoto di regole, disciplinando in maniera organica la
fissazione dell’estensione massima di superficie agricola edificabile sul
territorio nazionale, per creare uno sviluppo equilibrato delle aree
urbanizzate e delle aree rurali.

A tal fine, l’intervento regolatorio tiene conto dell’estensione e
della localizzazione dei terreni agricoli rispetto alle aree urbane,
dell’estensione del suolo già edificato, dell’esistenza di edifici inuti-
lizzati, nonché dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere
pubbliche e della possibilità di ampliare quelle esistenti, invece che
costruirne di nuove. Viene, pertanto, incentivata la « priorità del
riuso » delle aree già edificate, con l’obiettivo di « riqualificare » e
« restaurare » il patrimonio edilizio esistente, consistente spesso in
edifici di enorme valore storico e culturale.

La carenza della normativa attualmente in vigore sulla materia è
probabilmente legata anche ad una concezione arretrata della materia
urbanistica, intesa come pianificazione dei centri urbani, valutata
settorialmente e non come « governo del territorio ». Le zone agricole,
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in passato, venivano considerate come zone prive di una propria
identità culturale e sono state quasi esclusivamente alcune leggi
regionali, di seconda o addirittura di terza generazione, a creare una
cultura di tutela del territorio e, quindi, anche delle zone a vocazione
agricola. Tuttavia, è evidente la mancanza di una regolamentazione
nazionale organica della materia in questione.

La criticità e le carenze del sistema normativo attuale sono
riscontrabili, comunque, attraverso i fatti. I dati statistici ci dicono che
in Italia si consumano ogni anno circa 500 chilometri quadrati di
territorio ed il tutto senza una pianificazione globale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti
con l’intervento normativo.

L’intervento regolatorio mira a porre fine al problema dell’ero-
sione e del consumo del terreno a vocazione agricola. I dati più recenti
segnalano che, ogni giorno, cento ettari di terreno vanno persi.
Calcolando la cifra, con riferimento agli ultimi quarant’anni, si arriva
alla somma di una superficie di circa cinque milioni di ettari. Siamo
passati da un totale di aree coltivate di 18 milioni di ettari a meno
di 13 milioni.

Il principale problema da risolvere, quindi, è questo trend
gravissimo e per interromperlo è necessario intervenire in tempi
rapidi per evitare e contrastare l’indiscriminato consumo del suolo
agricolo e le conseguenze ad esso connesse.

In epoca recente, il fenomeno del consumo del suolo attraverso
la cementificazione, che ha un impatto fortissimo sulle aree agricole
del nostro Paese, sta diventando ancora di più preoccupante, soprat-
tutto quando lo si vede concentrato in quelle zone altamente
produttive, ad esempio nelle pianure.

I fenomeni da combattere sono la cementificazione selvaggia e
l’abbandono delle terre più marginali da parte degli agricoltori ma,
mentre quest’ultimo fenomeno ha un andamento che si può definire
« a fisarmonica » (quindi non irreversibile), l’assalto della cementifi-
cazione alle superfici agricole ha un impatto irreversibile sul terri-
torio, con pesanti ricadute non solo sociali e ambientali, ma anche di
carattere economico.

L’Italia è un Paese che riesce a produrre solo l’80 per cento del
proprio fabbisogno alimentare. L’ISPRA calcola che dagli anni cin-
quanta siano stati « impermeabilizzati » (cementificati quindi in ma-
niera irreversibile) 1,5 milioni di ettari, una superficie pari a quella
della regione Calabria. È proprio l’impermeabilizzazione del suolo
(soil sealing) il fattore che incide maggiormente sull’approvvigiona-
mento alimentare in quanto interessa i terreni migliori: fertili,
pianeggianti, limitrofi ai centri abitati, ricchi di infrastrutture e di
facile accesso.
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Fermare questo sfrenato consumo, ridando suolo produttivo
all’agricoltura, si tradurrebbe, quindi, anche in un risparmio econo-
mico per la maggiore disponibilità di derrate alimentari. E non ultima
è da considerare la rilevanza, sempre in termini di risparmio
economico di lungo periodo, per il ruolo di prevenzione contro i gravi
fenomeni di dissesto idrogeologico del nostro Paese. La gravità delle
conseguenze del fenomeno della cementificazione selvaggia è stata
testimoniata, anche durante il tragico terremoto che ha colpito
l’Emilia-Romagna e parte della Lombardia, dalle immagini dei media
televisivi che hanno mostrato il serpentone di capannoni industriali
cresciuti come funghi negli ultimi anni e altrettanto rapidamente
crollati a causa delle scosse.

La superficie cementificata in Italia è passata dal 2 per cento degli
anni cinquanta al 6,7 per cento di media attuale. Dai dati statistici
analizzati si è rilevato che, per esempio, nella pianura padana, ovvero
l’area agricola più vasta e produttiva della penisola italiana, la
percentuale media di superfici edificate è pari al 16,40 per cento del
territorio.
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Valore Italia = 16,4 per cento

Superiore alla media nazionale

Inferiore alla media nazionale

L’intervento regolatorio si pone l’obiettivo di interrompere le
cause di questo processo, creando un sistema di controllo e sviluppo
globale e moderno del territorio, evidenziando il ruolo centrale delle
aree agricole.

In molti altri Paesi europei il problema è stato già affrontato e
risolto in modi diversi.

La presenza dell’uomo in agricoltura e le sue attività sui campi
incidono positivamente sia in termini di approvvigionamento alimen-
tare, sia di presidio del territorio, nonché di salvaguardia del suo
straordinario paesaggio. Il nostro Paese non ha riserve di gas, non ha
giacimenti di petrolio, ma ha un paesaggio unico che va tutelato e
protetto.

L’obiettivo è pertanto quello di creare le condizioni per una
riduzione del consumo indiscriminato del suolo, con la contestuale
valorizzazione e tutela dei terreni agricoli, partendo da una regola-
mentazione che abbia una visione d’insieme del territorio, al fine di
tutelarne la destinazione d’uso, sia per motivi di opportunità econo-
mica, sia di tutela del benessere della collettività.
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L’obiettivo di breve periodo dell’intervento regolatorio è quello di
fissare l’estensione massima di superficie agricola edificabile sul
territorio nazionale, ripartendola tra le diverse regioni e tra i comuni.
L’opzione regolatoria prevede, inoltre, che un apposito comitato avrà
il compito di monitorare il consumo di superficie agricola sul
territorio nazionale e il mutamento di destinazione d’uso dei terreni
agricoli.

Viene introdotto il divieto, per coloro che hanno ricevuto aiuti di
Stato o europei, di cambiare la destinazione agricola per almeno
cinque anni dall’ultima erogazione, pena una multa e la demolizione
delle opere eventualmente costruite, se non in regola con la desti-
nazione agricola dell’area. Si attribuisce, infine, una priorità nella
concessione di finanziamenti statali e regionali in materia edilizia ai
comuni e alle province, per incentivare il recupero dei nuclei abitati
rurali, con la ristrutturazione, manutenzione, restauro e risanamento
conservativo degli edifici esistenti e la conservazione ambientale del
territorio. La stessa priorità varrà per i privati, singoli o associati.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado
di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione
dell’intervento nell’ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiun-
gimento degli obiettivi saranno i dati statistici relativi alla quantità di
suolo edificato in rapporto ai dati attualmente riferiti alla stessa
materia. Inoltre, il comitato avrà il compito di realizzare, entro il 31
dicembre di ogni anno, un Rapporto sul consumo di suolo in ambito
nazionale.

Si prevede che l’indicatore del raggiungimento dell’obiettivo, nel
medio periodo, sarà identificabile con la diminuzione della percen-
tuale di crescita della cementificazione e conseguente recupero edilizio
dei nuclei urbani esistenti.

Nel lungo periodo si prevede:

a) un aumento del livello di salvaguardia del paesaggio, con
relativo aumento del turismo, soprattutto nei piccoli centri urbani
rurali riqualificati;

b) un aumento, in termini quantitativi, dell’autoapprovvigiona-
mento attraverso le maggiori risorse agricole, con il relativo risparmio
economico legato all’abbassamento dell’importazione;

c) un maggiore tutela dell’assetto idrogeologico dell’intero Paese.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, desti-
natari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

Destinatari pubblici: il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei
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beni e delle attività culturali e del turismo, nonché tutte le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni;

Destinatari privati: imprenditori agricoli e i privati, singoli o
associati, che intendano recuperare edifici nei nuclei abitati rurali.

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO

Il contenuto dell’intervento normativo è stato definito a seguito
di un’istruttoria tecnica avviata dal Ministero proponente in colla-
borazione con tutte le altre amministrazioni interessate. L’opzione
regolatoria è frutto di un percorso durato nel tempo, che ha reso
possibile una valutazione attenta e consapevole delle istanze di tutti
i destinatari. L’intervento normativo è stato reso pubblico nell’am-
bito di vari convegni, uno dei quali tenutosi presso la Camera dei
deputati, già nella precedente legislatura. Sono stati, inoltre, con-
sultati l’ISPRA, l’ISTAT, le organizzazioni di categoria in ambito
agricolo e le associazioni ambientaliste. All’esito di questi incontri
sono pervenute osservazioni e commenti al testo proposto, ma non
sono emerse opzioni alternative perseguibili ai fini del raggiungi-
mento degli obiettivi dell’Amministrazione. L’attuale testo, inoltre, ha
tenuto conto anche delle istanze territoriali emerse all’esito della
Conferenza unificata, giungendo così a delle soluzioni largamente
condivise.

SEZIONE 3

VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO
DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L’opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non
adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella
sezione 1. L’aumento sfrenato della cementificazione delle superfici
agricole ha un impatto irreversibile sul territorio, con pesanti ricadute
non solo sociali ed ambientali, ma anche di carattere economico.
Come già detto, i dati statistici ci dicono che in Italia si consumano
ogni anno circa 500 chilometri quadrati di territorio ed il tutto senza
una pianificazione globale. L’ISPRA calcola che dagli anni ’50 siano
stati « impermeabilizzati » (cementificati quindi in maniera irreversi-
bile) 1,5 milioni di ettari. Scegliere di non intervenire per bloccare
questo fenomeno, significherebbe ovviamente, continuare a moltipli-
care i chilometri quadrati di territorio cementificati, accettando di
conseguenza tutte le ricadute in termini negativi sia sull’agricoltura,
che su tutto il nostro Paese, sia dal punto di vista ambientale che di
sicurezza del territorio, soprattutto per le gravi conseguenze di
dissesto idrogeologico.
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SEZIONE 4

OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO

Nell’analisi effettuata per la redazione dell’intervento regolatorio
è stata svolta un’approfondita comparazione soprattutto con le
soluzioni adottate da altri Paesi europei quali Francia, Gran Bretagna
e Germania, per risolvere il problema del consumo del suolo. Il
modello tedesco, in vigore fin dal 1998, è risultato quello più adeguato,
per similitudine morfologica e amministrativa del territorio, ad
ispirare l’opzione regolatoria prescelta. Sono state, inoltre, attenta-
mente prese in esame anche le soluzioni indicate nelle « Guidelines on
best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing » predisposte
dalla Commissione europea.

Dalle consultazioni effettuate e dall’ulteriore approfondimento sul
testo, è emersa la possibilità di dare maggior risalto al principio del
« riuso » del territorio, prevedendo l’obbligo di un’adeguata e docu-
mentata motivazione, in tutti gli atti progettuali, autorizzativi, appro-
vativi e di assenso comunque denominati relativi a interventi pubblici
e privati di trasformazione del territorio, per giustificare un’impos-
sibilità o un’eccessiva onerosità di localizzazioni alternative su aree già
interessate da processi di edificazione.

Anche nell’ambito dell’amministrazione si è ritenuto che le solu-
zioni individuate fossero le più adeguate per il raggiungimento degli
obiettivi dell’intervento regolatorio.

SEZIONE 5

GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E
VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO

SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e
indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati
e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla
organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni,
evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di
informazione.

L’amministrazione ha valutato che l’opzione prescelta non pre-
senta svantaggi. Presenta, invece, i seguenti vantaggi:

a) fissa un limite alla perdita di terreni agricoli produttivi;

b) consente l’aumento delle produzioni agricole e dell’approv-
vigionamento alimentare;

c) riduce gli interventi di alterazione del paesaggio;

d) incentiva la riqualificazione di piccoli centri rurali;

e) svolge un’azione di tutela dell’ecosistema in quanto nelle aree
impermeabilizzate sono di solito compromesse le capacità del suolo
di assorbire anidride carbonica e di fornire supporto e sostentamento
per la componente biotica dell’ecosistema;
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f) limita le alterazioni dell’assetto idraulico e idrogeologico.
I dati utilizzati per le valutazioni dell’opzione prescelta sono stati
forniti dall’ISTAT, dall’ISPRA e dall’Istituto nazionale di economia
agraria (INEA).

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro,
piccole e medie imprese.

Per la stima degli effetti derivanti dall’intervento regolatorio è
stato usato un metodo scientifico-statistico. Sulla base dei dati sono
stati effettuati calcoli matematici e proiezioni future.

Il minore consumo del suolo si prevede consentirà un aumento
delle produzioni agricole e dell’approvvigionamento alimentare con
effetti economici positivi per le imprese agricole. Ulteriori effetti in
termini positivi per le piccole e medie imprese nel settore edilizio si
prevedono in collegamento alla disposizione riguardante l’obbligo di
destinazione dei proventi dei titoli abilitativi esclusivamente alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e
al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché
per gli interventi di qualificazione dell’ambiente e del paesaggio.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento compor-
tante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produ-
zione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico dei cittadini
o delle imprese. Da segnalare, anche se non comporta costi ammi-
nistrativi, solo l’obbligo, negli atti di compravendita dei terreni in
favore dei quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei, a pena
di nullità, di richiamare espressamente il vincolo di destinazione.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento
regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione
(misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari
suscettibili di incidere in modo significativo sull’attuazione dell’op-
zione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse ammi-
nistrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e
aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l’attua-
zione della norma prescelta, eccetera).

Il disegno di legge è immediatamente applicabile in quanto tutti
gli enti statali, regionali e comunali responsabili dell’attuazione
all’opzione regolatoria possono operare con le strutture umane e
strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri
a carico della finanza pubblica.
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SEZIONE 6

INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORREN-
ZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

Il disegno di legge non incide sul corretto funzionamento con-
correnziale del mercato.

Il consumo indiscriminato del suolo ha effetti devastanti sia per
l’ambiente, sia per le imprese agricole, con ricadute economiche
negative sul volume della produzione. La sottrazione di superfici alle
coltivazioni, oltre ad abbattere la produzione agricola, ha necessa-
riamente un riflesso negativo sull’economia del nostro Paese, sul
turismo e sul paesaggio. Il suolo agricolo è una immensa risorsa non
soltanto in termini produttivi, ma anche in termini, per esempio, di
drenaggio e di regolamentazione delle acque. È noto poi, che la
presenza dell’uomo in agricoltura e le sue attività sui campi, incidono
positivamente anche in termini di presidio del territorio e di salva-
guardia del suo straordinario paesaggio.

SEZIONE 7

MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento normativo
delineato sono:

le amministrazioni centrali coinvolte, vale a dire il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo;

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome;

i comuni;

il Comitato istituito ai sensi dell’articolo 3 dell’intervento
regolatorio;

i privati cittadini proprietari o acquirenti di terreni agricoli.

B) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento (con
esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste
dall’ordinamento.

È prevista adeguata informazione nei siti web istituzionali dei
Ministeri proponenti.
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C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento
regolatorio.

Sono previste forme di controllo e di monitoraggio dell’intervento
regolatorio, ad opera, in particolare del Comitato istituito, cui è stata
affidata l’elaborazione di una relazione annuale sul consumo di suolo
in ambito nazionale.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento
regolatorio.

Le possibili verifiche ed adeguamenti saranno valutati sulla base
dei dati statistici provenienti dall’ISTAT e dalle regioni.

A cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
sarà effettuata la VIR prevista a cadenza biennale, nella quale saranno
prese in esame oltre al rapporto costo-benefìci dell’intervento rego-
latorio, il grado di raggiungimento soddisfacente degli obiettivi pre-
visti.

In caso di non raggiungimento di tali obiettivi, si potrà valutare
l’opportunità di intervenire con integrazioni o correttivi della nor-
mativa.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento
regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

Per quanto riguarda il consumo del suolo verrà monitorata e
misurata la diminuzione della percentuale di crescita della cementi-
ficazione e il conseguente recupero edilizio dei nuclei urbani esistenti.
Verranno, inoltre, monitorati i dati raccolti dai comuni e inseriti negli
elenchi delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione a fini
edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi
investimenti produttivi e infrastrutturali.
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DISEGNO DI LEGGE
__

ART. 1.

(Finalità e ambito della legge).

1. La presente legge, in coerenza con gli
articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con
gli articoli 11 e 191 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, detta
princìpi fondamentali per la valorizza-
zione e la tutela del suolo, con particolare
riguardo alle superfici agricole e alle aree
sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di
promuovere e tutelare l’attività agricola, il
paesaggio e l’ambiente, nonché di conte-
nere il consumo di suolo quale bene
comune e risorsa non rinnovabile che
esplica funzioni e produce servizi ecosi-
stemici, anche in funzione della preven-
zione e della mitigazione degli eventi di
dissesto idrogeologico e delle strategie di
adattamento ai cambiamenti climatici.

2. Il riuso e la rigenerazione urbana,
rispetto all’ulteriore consumo di suolo ine-
dificato, costituiscono princìpi fondamen-
tali della materia del governo del territorio
nonché norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica nei
confronti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Fatte salve le previsioni di mag-
giore tutela delle aree inedificate intro-
dotte dalla legislazione regionale, il con-
sumo di suolo è consentito esclusivamente
nei casi in cui non esistono alternative
consistenti nel riuso delle aree già urba-
nizzate e nella rigenerazione delle stesse.
Nell’ambito delle procedure di valutazione
d’impatto ambientale, di valutazione am-
bientale strategica e di verifica di assog-
gettabilità delle opere pubbliche diverse
dalle infrastrutture e dagli insediamenti
produttivi strategici e di preminente inte-
resse nazionale, di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, del codice dei contratti pub-
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blici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, l’ob-
bligo della priorità del riuso comporta la
necessità di una valutazione delle alterna-
tive di localizzazione che non determinino
consumo di suolo inedificato. Per le opere
pubbliche non soggette alle procedure di
valutazione d’impatto ambientale, alla va-
lutazione ambientale strategica e alla ve-
rifica di assoggettabilità, la medesima va-
lutazione deve risultare dall’atto di appro-
vazione della progettazione definitiva degli
interventi.

3. Le politiche di tutela e di valorizza-
zione del paesaggio, di contenimento del
consumo del suolo e di sviluppo territo-
riale sostenibile sono definite e coordinate
dalla pianificazione territoriale, urbani-
stica e paesaggistica.

4. Le politiche di sviluppo territoriale
nazionali e regionali perseguono la tutela
e la valorizzazione dell’attività agricola
attraverso la riduzione del consumo di
suolo.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, si in-
tende:

a) per « superficie agricola »: i terreni
qualificati come agricoli dagli strumenti
urbanistici nonché le aree di fatto utiliz-
zate a scopi agricoli, indipendentemente
dalla loro destinazione urbanistica, e le
aree comunque libere da edificazioni e
infrastrutture;

b) per « consumo di suolo »: gli in-
terventi di impermeabilizzazione, urbaniz-
zazione ed edificazione non connessi al-
l’attività agricola;

c) per « rigenerazione urbana »: un
insieme coordinato di interventi urbani-
stici e socio-economici nelle aree già ur-
banizzate, che comprende la riqualifica-
zione dell’ambiente costruito, la riorganiz-
zazione dell’assetto urbano attraverso il
recupero o la realizzazione di opere di
urbanizzazione, spazi verdi e servizi, il
risanamento dell’ambiente urbano me-
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diante la previsione di infrastrutture eco-
logiche finalizzate all’incremento della
biodiversità nell’ambiente urbano.

ART. 3.

(Limite al consumo di suolo).

1. Con decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
della deliberazione di cui al comma 2 e
dei dati resi disponibili ai sensi del comma
3, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-
cessive modificazioni, di seguito denomi-
nata « Conferenza unificata », e sentito il
Comitato di cui al comma 7, in coerenza
con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione
europea circa il traguardo del consumo di
suolo pari a zero da raggiungere entro il
2050, è definita la riduzione progressiva,
in termini quantitativi, di consumo del
suolo a livello nazionale.

2. Con deliberazione della Conferenza
unificata, sentito il Comitato di cui al
comma 7, sono stabiliti i criteri e le
modalità per la definizione della ridu-
zione di cui al comma 1, tenendo conto,
in particolare, delle specificità territoriali,
delle caratteristiche qualitative dei suoli e
delle loro funzioni ecosistemiche, delle
produzioni agricole in funzione della si-
curezza alimentare, della tipicità agroa-
limentare, dell’estensione e localizzazione
delle aree agricole rispetto alle aree ur-
bane e periurbane, dello stato della pia-
nificazione territoriale, urbanistica e pae-
saggistica, dell’esigenza di realizzare in-
frastrutture e opere pubbliche, dell’esten-
sione del suolo già edificato e della
presenza di edifici inutilizzati. Sono sta-
biliti, altresì, i criteri e le modalità per
determinare la superficie agricola esi-
stente e per assicurare il monitoraggio
del consumo di suolo. Qualora la deli-
berazione non sia adottata dalla Confe-
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renza unificata entro il termine di cen-
tottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.

3. Al di fuori dei casi delle infrastrut-
ture e degli insediamenti produttivi stra-
tegici e di preminente interesse nazionale,
di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del
codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modifi-
cazioni, e delle opere d’interesse statale, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro il termine di novanta
giorni dall’adozione della deliberazione di
cui al comma 2 del presente articolo,
rendono disponibili i dati acquisiti in base
ai criteri indicati al medesimo comma 2,
secondo le modalità di cui all’articolo 7,
comma 5, del decreto legislativo 27 gen-
naio 2010, n. 32, e all’articolo 23, comma
12-quaterdecies, del decreto-legge 7 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Decorso
il termine di cui al primo periodo, il
decreto di cui al comma 1 può comunque
essere adottato.

4. Il decreto di cui al comma 1 è
adottato entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge ed è
sottoposto a verifica ogni cinque anni,
fermo restando l’obiettivo di riduzione
progressiva del consumo di suolo, di cui al
medesimo comma 1.

5. Con deliberazione della Conferenza
unificata, da adottare nel termine di cen-
tottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, ai
fini del raggiungimento della riduzione ivi
prevista, è stabilita la ripartizione, in ter-
mini quantitativi, tra le regioni della ri-
duzione del consumo di suolo di cui al
medesimo comma 1.

6. Qualora la Conferenza unificata non
provveda entro il termine di cui al comma
5, la ripartizione ivi prevista è adottata
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
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delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, sentito il Comitato di cui al comma
7 e acquisito il parere della Conferenza
unificata.

7. Con decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti e con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, acquisita
altresì l’intesa della Conferenza unificata,
è istituito un Comitato con la funzione di
monitorare la riduzione di consumo di
suolo sul territorio nazionale e l’applica-
zione della presente legge. Il Comitato
opera presso la Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare
del Dipartimento delle politiche competi-
tive, della qualità agroalimentare e della
pesca del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Le funzioni di se-
greteria sono svolte dalla medesima Dire-
zione generale nell’ambito delle ordinarie
competenze. Il Comitato definisce le mo-
dalità tecnico-operative per la misurazione
della superficie agricola totale e consuma-
bile, per il monitoraggio del consumo di
suolo anche in ambito urbano e periur-
bano, anche fissando criteri per la raccolta
e trasmissione delle informazioni, e redige,
entro il 31 dicembre di ogni anno, un
rapporto sul consumo di suolo in ambito
nazionale, che il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali presenta alle
Camere entro il 31 marzo dell’anno suc-
cessivo. Al fine del corretto monitoraggio e
misurazione del consumo di superficie
agricola, il Comitato può avvalersi del
contributo scientifico e strumentale di al-
tre amministrazioni. Al funzionamento del
Comitato si provvede nell’ambito delle ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comun-
que senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Ai componenti del
Comitato non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emo-
lumenti comunque denominati.
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8. Il Comitato di cui al comma 7 è
composto da:

a) due rappresentanti del Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali;

b) due rappresentanti del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare;

c) due rappresentanti del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del
turismo;

d) due rappresentanti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante del Diparti-
mento per lo sviluppo delle economie
territoriali e delle aree urbane della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, desi-
gnato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato;

f) un rappresentante del Diparti-
mento della protezione civile della Presi-
denza del Consiglio dei ministri;

g) due rappresentanti dell’Istituto na-
zionale di statistica;

h) un rappresentante dell’Istituto su-
periore per la protezione e la ricerca
ambientale;

i) dieci rappresentanti designati dalla
Conferenza unificata, di cui due rappre-
sentanti dell’Unione delle province d’Italia
e due rappresentanti dell’Associazione na-
zionale dei comuni italiani.

9. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per attuare la ridu-
zione di cui al comma 1 e nel rispetto di
quanto deliberato dalla Conferenza unifi-
cata ai sensi del comma 5 nonché delle
previsioni dei piani paesaggistici, con la
cadenza temporale quinquennale di cui al
comma 4, dispongono la riduzione, in
termini quantitativi, del consumo del suolo
e determinano i criteri e le modalità da
rispettare nella pianificazione urbanistica
di livello locale.
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10. Se le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano non prov-
vedono entro il termine di centottanta
giorni dall’adozione della deliberazione di
cui al comma 5, le determinazioni di cui
al comma 9 sono adottate, in attuazione e
nel rispetto del principio di leale collabo-
razione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sentito il Comitato di cui al
comma 7 e acquisito il parere della Con-
ferenza unificata. Il Consiglio dei ministri
delibera, nell’esercizio del proprio potere
sostitutivo, previa diffida, con la parteci-
pazione dei Presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate.

ART. 4.

(Priorità del riuso).

1. Al fine di attuare il principio di cui
all’articolo 1, comma 2, le regioni, nel-
l’ambito delle proprie competenze in ma-
teria di governo del territorio e nel ter-
mine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
adottano disposizioni per orientare l’ini-
ziativa dei comuni alla rigenerazione ur-
bana anche mediante l’individuazione, ne-
gli strumenti di pianificazione, delle aree
già interessate da processi di edificazione,
ma inutilizzate o suscettibili di rigenera-
zione, recupero, riqualificazione nonché di
prioritaria utilizzazione ai fini edificatori,
e per la localizzazione di nuovi insedia-
menti produttivi e infrastrutturali.

2. Decorso il termine di cui al comma
1, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e
con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, sono dettate
disposizioni uniformi applicabili in tutte le
regioni che non abbiano provveduto ai
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sensi del comma 1 fino all’entrata in
vigore delle disposizioni regionali.

3. I comuni, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al comma 1 o, in
mancanza, di quelle di cui al comma 2,
procedono all’individuazione delle aree di
cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e
delle modalità stabiliti.

4. Decorso il termine di cui al comma
3 senza che l’individuazione sia stata ef-
fettuata, la regione diffida il comune a
provvedere, assegnando un termine non
superiore a novanta giorni. Decorso il
termine assegnato senza che il comune
abbia adottato gli strumenti pianificatori
recanti l’individuazione delle aree di cui al
comma 1, la regione procede in via sosti-
tutiva entro i successivi novanta giorni;
decorso tale termine, nel territorio del
comune inadempiente è vietata la realiz-
zazione di interventi edificatori privati, sia
residenziali sia di servizi sia di attività
produttive, comportanti, anche solo par-
zialmente, consumo di suolo inedificato. In
mancanza di diffida da parte della re-
gione, il divieto di cui al precedente pe-
riodo si applica in ogni caso decorsi sei
mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 3.

5. Rimane fermo in ogni caso, anche
prima dell’individuazione delle aree di cui
al comma 1, l’obbligo di cui all’articolo 1,
comma 2, terzo e quarto periodo.

ART. 5.

(Divieto di mutamento di destinazione).

1. Sulle superfici agricole in favore
delle quali sono stati erogati aiuti di Stato
o finanziamenti europei sono vietati, per
almeno cinque anni dall’ultima eroga-
zione, usi diversi da quello agricolo, fatta
salva l’applicazione di eventuali disposi-
zioni più restrittive. Sono altresì vietati,
per la medesima durata, gli interventi di
trasformazione urbanistica nonché quelli
di trasformazione edilizia non funzionali
all’attività agricola, ad eccezione della rea-
lizzazione di opere pubbliche. L’autorità
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competente all’erogazione degli aiuti e fi-
nanziamenti di cui al presente comma
notifica la concessione dell’aiuto o del
finanziamento al comune nel cui territorio
sono compresi i terreni per i quali sono
erogati gli aiuti o i finanziamenti di cui al
presente comma, ai fini della conseguente
annotazione del vincolo nel certificato di
destinazione urbanistica.

2. Negli atti di trasferimento della pro-
prietà e nei contratti aventi ad oggetto la
costituzione o il trasferimento di diritti
reali di godimento o di diritti personali di
godimento ovvero lo scioglimento delle
comunioni e, comunque, in tutti i negozi
aventi ad oggetto la modifica soggettiva
nella conduzione della superficie agricola,
deve essere espressamente richiamato il
vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi
gli atti di trasferimento dei diritti di cui al
periodo precedente derivanti da procedure
esecutive e concorsuali.

3. Nel caso di violazione del divieto di
cui al comma 1, il comune applica al
trasgressore, per le finalità della presente
legge, la sanzione amministrativa pecunia-
ria di importo non inferiore a 5.000 euro
e non superiore a 50.000 euro e la san-
zione accessoria della demolizione delle
opere eventualmente costruite e del ripri-
stino dello stato dei luoghi. Si applicano in
ogni caso le disposizioni del titolo IV della
parte I del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e successive modificazioni, e le
disposizioni regionali in materia di vigi-
lanza sull’attività urbanistico-edilizia.

ART. 6.

(Misure di incentivazione).

1. Ai comuni iscritti nel registro di cui
all’articolo 7 è attribuita priorità nella
concessione di finanziamenti statali e re-
gionali per gli interventi di rigenerazione
urbana.

2. Lo stesso ordine di priorità di cui al
comma 1 è attribuito ai soggetti privati,
singoli o associati, che intendono realiz-
zare il recupero di edifici e di infrastrut-
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ture rurali nei nuclei abitati rurali, me-
diante gli interventi di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per le finalità di cui
all’articolo 1, nei limiti delle proprie com-
petenze, possono adottare misure di sem-
plificazione e misure di incentivazione,
anche di natura fiscale, per il recupero del
patrimonio edilizio esistente.

ART. 7.

(Registro degli enti locali).

1. Con decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, acqui-
sito il parere della Conferenza unificata,
presso il medesimo Ministero è istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, un registro in cui sono
iscritti i comuni che hanno adeguato gli
strumenti urbanistici comunali secondo i
criteri e le modalità di cui all’articolo 3,
comma 9, nei quali non è previsto con-
sumo di suolo o è prevista una riduzione
del consumo di suolo superiore alla quan-
tità di cui al medesimo articolo 3, comma
9.

ART. 8.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilita-
tivi edilizi).

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi
e delle sanzioni di cui all’articolo 5 della
presente legge, nonché quelli delle san-
zioni previste dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono destinati esclu-
sivamente alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, al
risanamento di complessi edilizi compresi
nei centri storici, a interventi di qualifi-
cazione dell’ambiente e del paesaggio, an-
che ai fini della messa in sicurezza delle
aree esposte a rischio idrogeologico e si-
smico e della tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale pubblico attuati dai sog-
getti pubblici.
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2. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, è abrogato.

ART. 9.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla
adozione del decreto di cui all’articolo 3,
comma 1, e comunque non oltre il termine
di tre anni, non è consentito il consumo di
suolo tranne che per i lavori e le opere
inseriti negli strumenti di programma-
zione delle stazioni appaltanti e nel pro-
gramma di cui all’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive mo-
dificazioni. Sono fatti comunque salvi i
procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge relativi ai
titoli abilitativi edilizi comunque denomi-
nati aventi ad oggetto il consumo di suolo
inedificato.

2. Sono fatte salve le competenze at-
tribuite in maniera esclusiva alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano.

3. Le disposizioni della presente legge
costituiscono norme fondamentali di ri-
forma economico-sociale della Repubblica
e sono attuate dalle regioni a statuto
speciale e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto dei rela-
tivi statuti e delle disposizioni di attua-
zione.

€ 4,20 *17PDL0016670*
*17PDL0016670*
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CAMERA DEI DEPUTATI
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—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATANIA, REALACCI, MONGIELLO, RUSSO, BALDUZZI, BINETTI, CAPUA,
ANTIMO CESARO, CIMMINO, COVA, DAMBRUOSO, DE MITA, GIGLI,
LIBRANDI, MARAZZITI, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, MONCHIERO,
NESI, NISSOLI, OLIARO, PIEPOLI, QUINTARELLI, RABINO, SANTERINI,
SBERNA, SCHIRÒ PLANETA, TINAGLI, VARGIU, VECCHIO, VEZZALI

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree
agricole e di contenimento del consumo del suolo

Presentata il 15 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di
legge persegue la finalità di valorizzare i
terreni aventi destinazione agricola, oltre
alla promozione dell’attività agricola che
su di essi si svolge o potrebbe svolgersi, al
fine di impedire che il suolo venga ecces-
sivamente « eroso » e « consumato » dal-
l’urbanizzazione.
La salvaguardia della destinazione agri-

cola dei suoli e la conservazione della
relativa vocazione naturalistica rappresen-
tano, infatti, un obiettivo di primaria im-
portanza, soprattutto alla luce dei dati
statistici acquisiti, dai quali risulta la pro-
gressiva « cementificazione » della superfi-
cie agricola nazionale.
Si è evidenziato che ogni giorno in

Italia si cementificano 100 ettari di su-

perficie libera e che, dal 1956 al 2010, il
territorio nazionale edificato e, quindi,
sottratto all’agricoltura, è aumentato del
166 per cento.
Questo fenomeno compromette il suolo,

che invece è una risorsa fondamentale non
solo dal punto di vista agricolo-alimentare
ma anche sotto il profilo paesaggistico e
ambientale. La perdita di superficie agri-
cola, infatti, comporta inevitabilmente una
riduzione della produzione agricola, ren-
dendola insufficiente a soddisfare il fab-
bisogno alimentare nazionale e facendo
crescere la dipendenza del nostro Paese
dall’estero. Preservare la vocazione agri-
cola del suolo, ed evitare di snaturarne e
stravolgerne le connotazioni naturalistiche
attraverso l’eccessiva urbanizzazione, però,
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significa altresì tutelare il paesaggio, con-
tro il rischio di deturpamento delle bel-
lezze naturali, e l’ambiente, contro il ri-
schio di disastri idrogeologici.
È necessario, insomma, che sia garan-

tito un preciso equilibrio, nell’assetto ter-
ritoriale, tra zone suscettibili di utilizza-
zione agricola e zone edificate ed edifica-
bili, al fine di non pregiudicare, da un lato,
la produzione agricola e la sicurezza ali-
mentare, e dall’altro, le condizioni generali
di vita della popolazione.
Per realizzare questi obiettivi, la pre-

sente proposta di legge detta una serie di
interventi destinati a porsi come princìpi
fondamentali della materia, secondo il di-
sposto dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione.
Ciò premesso, passiamo all’esame dei

singoli articoli.
L’articolo 1 enuclea le finalità e gli

obiettivi della proposta di legge.
Le finalità sono individuate, in primo

luogo, nel contenimento di consumo di
suolo, quale bene comune e risorsa non
rinnovabile, nella sua sottrazione all’uti-
lizzazione agricola; in secondo luogo, e
conseguentemente, nella protezione degli
spazi dedicati all’attività agricola, degli
spazi naturali e del paesaggio.
Tali obiettivi presentano, infatti, una

duplice valenza, in quanto consentono di
realizzare sia l’esigenza di conservazione
della vocazione agricola dei suoli, sia
quella, con essa coerente e concorrente, di
tutelare efficacemente il paesaggio, quale
componente fondamentale dell’assetto
morfologico del territorio italiano, carat-
terizzato dalla compresenza di elementi
naturalistici e antropici tra loro stretta-
mente interconnessi e costituenti testimo-
nianza, nel loro insieme, della civiltà e
della cultura del Paese.
È previsto, altresì, il coordinamento

delle politiche di tutela e valorizzazione
del paesaggio, di contenimento del con-
sumo del suolo e di sviluppo territoriale
sostenibile con la pianificazione territo-
riale e paesaggistica.
Si è inoltre espressamente riconosciuto

il suolo come bene comune e risorsa non

rinnovabile, che esplica funzioni e produce
servizi ecosistemici.
L’articolo 2 fornisce le definizioni di

superficie agricola e di consumo di suolo.
La prima comprende sia i terreni qua-

lificati agricoli dagli strumenti urbanistici,
sia le aree di fatto utilizzate a scopi
agricoli indipendentemente dalla loro de-
stinazione urbanistica nonché quelle co-
munque libere da edificazioni e infrastrut-
ture, purché suscettibili di utilizzazione
agricola.
Con questa definizione si è voluto chia-

rire che l’ambito di applicazione della
legge riguarda tutti i suoli utilizzati, ovvero
utilizzabili, a scopi agricoli, anche se non
inseriti come tali negli strumenti urbani-
stici.
La proposta di legge definisce, poi, la

nozione di consumo di suolo, chiarendo
che essa comprende ogni riduzione di
superficie agricola per effetto di interventi
di impermeabilizzazione, urbanizzazione
ed edificazione non connessi all’attività
agricola.
L’inserimento di questa definizione

chiarisce ulteriormente l’ambito di appli-
cazione della legge medesima.
L’articolo 3 prevede che con decreto

adottato dal Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, d’intesa con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministro per
i beni e le attività culturali e con il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sia determinato il limite massimo di
superficie agricola consumabile, al fine di
contenere il consumo di suolo e l’erosione
della superficie agricola nazionale.
Fissando, a livello nazionale, l’esten-

sione massima di superficie agricola con-
sumabile, ossia dei terreni la cui destina-
zione d’uso può essere modificata dagli
strumenti urbanistici al fine di consentirne
un’utilizzazione edificatoria, si salva-
guarda la destinazione agricola dei suoli,
evitando che vengano eccessivamente
« consumati » dall’urbanizzazione.
Mediante una programmazione da ef-

fettuare a livello statale si garantisce così,
su tutto il territorio nazionale, un coerente
sviluppo dell’assetto territoriale, e in par-
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ticolare una ripartizione equilibrata tra
zone suscettibili di utilizzazione agricola e
zone edificate ed edificabili.
Tale programmazione, come detto, è

demandata, dal comma 1 dell’articolo 3 ad
un decreto, da adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge
e che, successivamente, deve essere aggior-
nato ogni dieci anni (comma 4).
Il decreto di cui al citato comma 1 deve

essere adottato, tenendo conto e sulla base
dei criteri elaborati dalla deliberazione
della Conferenza unificata prevista dal
comma 2. Inoltre, sul decreto ministeriale
deve essere acquisito il parere della Con-
ferenza stessa, nonché del Comitato inter-
ministeriale istituito ai sensi del comma 7
dell’articolo 3.
L’adozione del suddetto decreto,

quindi, deve essere preceduta, come chia-
riscono i commi 2 e 3, da una delibera-
zione della Conferenza unificata, la quale
stabilisca i criteri e le modalità per la
definizione dell’obiettivo di cui al comma
1, tenendo conto di alcuni criteri fissati
dalla norma di legge. Si fa, in particolare,
riferimento, alle specificità territoriali, alle
caratteristiche qualitative dei suoli e alle
loro funzioni ecosistemiche, alle produ-
zioni agricole in funzione della sicurezza
alimentare, alla tipicità agroalimentare,
alla estensione e localizzazione dei suoli
agricoli rispetto alle aree urbane e periur-
bane, allo stato della pianificazione terri-
toriale, urbanistica e paesaggistica, all’esi-
genza di realizzare infrastrutture e opere
pubbliche, all’estensione del suolo già edi-
ficato e alla presenza di edifici inutilizzati.
La deliberazione di cui al comma 2

deve, altresì, stabilire i criteri e le modalità
per determinare la superficie agricola esi-
stente e per assicurare il monitoraggio del
consumo di essa.
Detta deliberazione deve essere adot-

tata dalla Conferenza unificata entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, altrimenti si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali. La
previsione del potere sostitutivo del Go-
verno mira ad evitare uno stallo che

impedisca la concreta operatività del mec-
canismo delineato dalla presente proposta
di legge.
Le singole regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano, inoltre,
entro il termine di tre mesi dall’adozione
della deliberazione di cui al comma 2,
inviano al Comitato interministeriale di
cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai
criteri indicati dalla deliberazione della
Conferenza unificata.
In mancanza di tale trasmissione, tut-

tavia, il decreto di cui al comma 1 può
comunque essere adottato. Ciò sempre al
fine di garantire il funzionamento della
programmazione nazionale.
L’articolo 3, comma 5 – introdotto al

fine specifico di rendere la normativa
rispettosa dell’autonomia delle regioni –
demanda alla Conferenza unificata la ri-
partizione della superficie agricola consu-
mabile fissata a livello statale tra le diverse
regioni. Solamente qualora la Conferenza
non provveda entro il termine di sei mesi
dall’adozione del decreto interministeriale
di cui al comma 1, le relative determina-
zioni verranno adottate, come prevede il
comma 6, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, acquisito il parere della Con-
ferenza unificata.
L’articolo 3, commi 7, 8 e 9, prevede

inoltre l’istituzione di un Comitato, costi-
tuito dai rappresentanti del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, del
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero per i
beni e le attività culturali, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del-
l’ISTAT, e dai rappresentanti designati
dalla Conferenza unificata, cui sono de-
mandati sia compiti di controllo e moni-
toraggio in ordine al problema del con-
sumo di superficie agricola nazionale, sia
compiti consultivi nell’adozione del de-
creto interministeriale di cui al comma 1.
Il Comitato deve realizzare, tra l’altro,

entro il 31 dicembre di ogni anno, un
rapporto sul consumo di suolo in ambito
nazionale. Detto rapporto verrà poi pre-
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sentato dal Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, entro il 31
marzo successivo, al Parlamento.
L’istituzione del Comitato deve avvenire

senza nuovi o maggiori oneri per il bilan-
cio dello Stato: è pertanto previsto che la
partecipazione al suddetto Comitato sia a
titolo gratuito e non comporti l’attribu-
zione di alcuna indennità neanche a titolo
di rimborso di spese.
L’articolo 3, comma 10, infine, de-

manda alle singole regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano il com-
pito di dare attuazione alle norme di
principio dettate dalla presente proposta
di legge, prevedendo che le stesse stabili-
scano, entro il limite massimo fissato a
livello statale e con la medesima cadenza
temporale, l’effettiva estensione della su-
perficie agricola consumabile all’interno
del territorio regionale, a livello provin-
ciale. Le regioni e le province autonome,
inoltre, determinano i criteri e le modalità
per la definizione dei limiti d’uso del suolo
agricolo nella pianificazione territoriale
degli enti locali, fatti salvi i diversi sistemi
di pianificazione territoriale regionale.
Al fine del concreto apprezzamento

delle esigenze di tutela paesaggistica delle
diverse realtà territoriali, il comma 10
dell’articolo 3 fa opportunamente rinvio
alle previsioni contenute nel piano pae-
saggistico. Tale strumento, disciplinato
dalle disposizioni della parte terza del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, costitui-
sce certamente, nel nostro ordinamento, il
piano di area vasta in grado di dettare
quantomeno le invarianti dei processi di
trasformazione del territorio e di canaliz-
zarli verso le aree già urbanizzate o co-
munque artificializzate da recuperare e
riqualificare, preservando i suoli agricoli e
il paesaggio che presenta profili di pregio.
Esso pertanto assurge, come è stato rile-
vato, al ruolo di vera e propria « costitu-
zione del territorio », in quanto piano
preordinato a determinare in maniera
certa, e con previsioni destinate a preva-
lere su quelle di ogni altro strumento di
pianificazione territoriale, le regole fonda-

mentali dell’assetto del territorio regio-
nale.
Qualora le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano non prov-
vedano entro il termine di sei mesi dal-
l’adozione della deliberazione della Con-
ferenza, è previsto, ai sensi del comma 11,
un potere di intervento sostitutivo del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, sentiti il Comi-
tato di cui al comma 7 e la Conferenza
unificata. Si precisa, inoltre, al fine di
garantire l’autonomia regionale, che il
Consiglio dei ministri delibera, in esercizio
del proprio potere sostitutivo, con la par-
tecipazione dei presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate.
L’articolo 4 introduce il divieto di cam-

biare la destinazione d’uso dei terreni
agricoli che hanno usufruito di aiuti di
Stato o di aiuti comunitari.
Per un periodo massimo di cinque

anni, è quindi vietato il mutamento della
destinazione dei terreni su cui è stata
esercitata attività agricola e che, per essa,
hanno beneficiato di finanziamenti: detti
suoli devono restare a vocazione agricola
per almeno un quinquennio.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione

del divieto di cui al comma 1 gli interventi
strumentali alla conduzione dell’impresa
agricola, ivi compreso l’agriturismo, da
realizzare ovviamente nel rispetto degli
strumenti urbanistici vigenti. Sono fatte
salve le disposizioni contenute nell’articolo
10 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
ed eventuali più restrittive disposizioni
vigenti.
Questa disposizione, infatti, è volta ad

evitare che, dopo aver usufruito di misure
a sostegno dell’attività agricola, i terreni
vengano, mediante un mutamento della
loro destinazione d’uso, sottratti all’attività
agricola e investiti da un processo di
urbanizzazione.
Tramite questa norma, invece, si vuole

garantire la conservazione della vocazione
agricola dei terreni in questione.
Il comma 2 dell’articolo 4 prevede che,

a pena di nullità, il divieto di mutamento
di destinazione d’uso di cui al comma 1 sia
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indicato negli atti di compravendita dei
terreni. Ciò al fine di rendere edotti gli
acquirenti del vincolo operante sull’area
oggetto di compravendita e, soprattutto, di
rendere detto vincolo a loro opponibile.
Il comma 3 introduce delle specifiche

sanzioni per la violazione del divieto in-
trodotto dal comma 1: una sanzione prin-
cipale di natura pecuniaria e una sanzione
accessoria, volta a garantire il ripristino
dello stato dei luoghi qualora la violazione
sia stata perpetrata tramite attività edifi-
catoria.
L’articolo 5 introduce misure per in-

centivare il recupero del patrimonio edi-
lizio rurale al fine di favorire l’attività di
manutenzione, ristrutturazione e restauro
degli edifici esistenti, piuttosto che l’atti-
vità di edificazione e costruzione di nuove
aree urbane.
L’obiettivo di valorizzare le aree agri-

cole, e di proteggerle contro l’eccessiva
urbanizzazione mediante norme di prin-
cìpio, tiene conto e contempera così altre
esigenze, tra cui quella abitativa. Proprio
per questo uno degli strumenti previsti è
quello di introdurre incentivi alla ristrut-
turazione e riqualificazione dei centri abi-
tati rurali: in tal modo, da un lato, si evita
la sottrazione di ulteriore superficie al-
l’utilizzazione agricola e, dall’altro, si sod-
disfa l’esigenza abitativa.
La conservazione ambientale del terri-

torio e la conseguente protezione delle
aree agricole, e delle attività che vi si
svolgono, realizzate tramite il riutilizzo di
aree urbane abbandonate o degradate,
vengono incentivate con la priorità nella
concessione di finanziamenti statali e re-
gionali, che possono avere come destina-
tari sia enti locali sia soggetti privati.
Si attribuisce, altresì, alle regioni e alle

province autonome di Trento e di Bolzano
il potere di individuare, per le finalità di
cui all’articolo 1, misure di semplificazione
e misure di incentivazione, anche di na-
tura fiscale, per il recupero del patrimonio
edilizio esistente.
L’articolo 6 prevede l’istituzione, presso

il Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di un regi-

stro in cui i comuni interessati possono
chiedere di essere inseriti.
In questo registro, la cui istituzione è

demandata a un decreto ministeriale, pos-
sono essere indicati solamente i comuni
che hanno adottato strumenti urbanistici
in cui non è previsto nessun ampliamento
delle aree edificabili o in cui è previsto un
ampliamento delle aree edificabili infe-
riore al limite fissato, ai sensi dell’articolo
3, dalle singole regioni.
Il comma 2 dell’articolo 7 abroga il

comma 8 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il quale prevede
che: « Per gli anni dal 2008 al 2012, i
proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, possono essere utilizzati per una
quota non superiore al 50 per cento per il
finanziamento di spese correnti e per una
quota non superiore ad un ulteriore 25
per cento esclusivamente per spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale ».
Tale norma ha consentito l’utilizzo dei

proventi delle concessioni e delle sanzioni
in materia edilizia per il finanziamento di
spese correnti e di manutenzione ordina-
ria, distogliendo parzialmente tali proventi
dalla loro naturale finalità, consistente nel
concorrere alle spese per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.
Il comma 1 dell’articolo 7 stabilisce

inoltre che i proventi dei titoli abilitativi
edilizi e delle sanzioni di cui all’articolo 4
della proposta di legge, nonché delle san-
zioni previste dal testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, sono destinati esclusivamente alla
realizzazione delle opere di urbanizza-
zione primaria e secondaria, al risana-
mento di complessi edilizi compresi nei
centri storici, a interventi di qualificazione
dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini
della messa in sicurezza delle aree esposte
a rischio idrogeologico, avuto riguardo alla
particolare situazione di rischio che ca-
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ratterizza ampie zone del territorio nazio-
nale in occasione di eventi calamitosi.
La previsione che i proventi dei titoli

abilitativi edilizi e delle sanzioni in mate-
ria edilizia siano destinati esclusivamente
alla realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione primaria e secondaria, al risana-
mento di complessi edilizi compresi nei
centri storici, a interventi di qualificazione
dell’ambiente e del paesaggio e l’abroga-
zione dell’articolo 2, comma 8, della legge
n. 244 del 2007, sono volte ad evitare che
gli enti locali stessi siano indotti ad au-
mentare la capacità edificatoria del terri-
torio prevista negli strumenti urbanistici,
dando luogo ad un’eccessiva urbanizza-
zione a discapito delle aree rurali e degli
spazi dedicati all’attività agricola, al fine di
lucrare l’importo dei contributi di costru-
zione.
L’articolo 8 reca disposizioni transitorie

e finali.
In particolare, il comma 1 stabilisce

che dalla data di entrata in vigore della
legge e fino all’adozione del decreto di cui
all’articolo 3, comma 1, e, comunque, non
oltre il termine di tre anni, non è con-
sentito il consumo di superficie agricola
tranne che per la realizzazione di inter-
venti già autorizzati e previsti dagli stru-
menti urbanistici vigenti e di lavori già

inseriti negli strumenti di programma-
zione delle stazioni appaltanti e nel pro-
gramma di cui all’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443.
La disposizione transitoria serve a cri-

stallizzare la situazione nel periodo che
intercorre necessariamente tra la data di
entrata in vigore della legge e l’adozione
del decreto ministeriale che fissa l’esten-
sione massima della superficie agricola
consumabile, facendo ovviamente salve le
aspettative già maturate.
I commi 2 e 3, da un lato, fanno salve

le competenze attribuite in maniera esclu-
siva alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome, mentre dall’altro chia-
riscono che la normativa costituisce legge
di riforma economico-sociale e dovrà es-
sere attuata dalle regioni a statuto speciale
e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e
delle disposizioni di attuazione.
La presente proposta di legge non com-

porta nuovi o maggiori oneri né diminu-
zione di entrate a carico della finanza
pubblica.
Le amministrazioni interessate provve-

deranno con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Finalità e ambito della legge).

1. La presente legge detta princìpi fon-
damentali dell’ordinamento, ai sensi del-
l’articolo 117 della Costituzione, per la
valorizzazione e la tutela dei terreni agri-
coli, al fine di promuovere e tutelare
l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente,
nonché di contenere il consumo di suolo
quale bene comune e risorsa non rinno-
vabile che esplica funzioni e produce ser-
vizi ecosistemici.
2. Le politiche di tutela e di valorizza-

zione del paesaggio, di contenimento del
consumo del suolo e di sviluppo territo-
riale sostenibile sono coordinate con la
pianificazione territoriale e paesaggistica.
3. Le politiche di sviluppo territoriale

nazionali e regionali perseguono la tutela
e la valorizzazione della funzione agricola
attraverso la riduzione del consumo di
suolo e l’utilizzo agroforestale dei suoli
agricoli abbandonati, privilegiando gli in-
terventi di riutilizzo e di recupero di aree
urbanizzate.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, si in-
tende:

a) per « superficie agricola »: i terreni
qualificati tali dagli strumenti urbanistici
nonché le aree di fatto utilizzate a scopi
agricoli, indipendentemente dalla destina-
zione urbanistica, e le aree comunque
libere da edificazioni e infrastrutture, su-
scettibili di utilizzazione agricola;

b) per « consumo di suolo »: la ridu-
zione di superficie agricola per effetto di
interventi di impermeabilizzazione, urba-
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nizzazione ed edificazione non connessi
all’attività agricola.

ART. 3.

(Limite al consumo di superficie agricola).

1. Con decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, d’in-
tesa con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il
Ministro per i beni e le attività culturali e
con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, tenuto conto della deliberazione
di cui al comma 2 e dei risultati di cui al
comma 3, acquisito il parere della Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, e sentito il
Comitato di cui al comma 7, è determinata
l’estensione massima di superficie agricola
consumabile nel territorio nazionale, nel-
l’obiettivo di una progressiva riduzione del
consumo di superficie agricola.
2. Con deliberazione della Conferenza

unificata sono stabiliti i criteri e le mo-
dalità per la definizione dell’obiettivo di
cui al comma 1, tenendo conto, in parti-
colare, delle specificità territoriali, delle
caratteristiche qualitative dei suoli e delle
loro funzioni ecosistemiche, delle produ-
zioni agricole in funzione della sicurezza
alimentare, della tipicità agroalimentare,
dell’estensione e localizzazione dei suoli
agricoli rispetto alle aree urbane e periur-
bane, dello stato della pianificazione ter-
ritoriale, urbanistica e paesaggistica, del-
l’esigenza di realizzare infrastrutture e
opere pubbliche, dell’estensione del suolo
già edificato e della presenza di edifici
inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri
e le modalità per determinare la superficie
agricola esistente e per assicurare il mo-
nitoraggio del consumo di essa. Qualora la
deliberazione non sia adottata dalla Con-
ferenza unificata entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali.
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3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il termine di tre
mesi dall’adozione della deliberazione di
cui al comma 2, inviano al Comitato di cui
al comma 7 i dati acquisiti in base ai
criteri indicati dal comma 2. In mancanza,
il decreto di cui al comma 1 può comun-
que essere adottato.
4. Il decreto di cui al comma 1 è

adottato entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge ed è
aggiornato ogni dieci anni.
5. Con deliberazione della Conferenza

unificata, la superficie agricola consuma-
bile nel territorio nazionale, tenuto conto
di quanto previsto dai commi 2 e 3, è
ripartita tra le regioni.
6. Qualora la Conferenza unificata non

provveda entro il termine di sei mesi
dall’adozione del decreto di cui al comma
1, le deliberazioni di cui al comma 5 sono
adottate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sentito il Comitato di cui al
comma 7 e acquisito il parere della Con-
ferenza unificata.
7. Con decreto del Ministro delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali, d’in-
tesa con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, e acquisita altresì l’intesa della
Conferenza unificata, è istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, un Comitato con la funzione di
monitorare il consumo di superficie agri-
cola nel territorio nazionale e l’attuazione
della presente legge. Il Comitato opera
presso la Direzione generale per la pro-
mozione della qualità agroalimentare del
Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare e della pesca
del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali e le funzioni di segre-
teria sono svolte dalla Direzione medesima
nell’ambito delle ordinarie competenze.
Alle spese di funzionamento del Comitato
si fa fronte nei limiti delle risorse finan-
ziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente. La partecipazione al Comi-

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 948

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

110



tato è a titolo gratuito e non comporta
l’attribuzione di alcuna indennità neanche
a titolo di rimborso di spese. Il Comitato
redige, entro il 31 dicembre di ogni anno,
un rapporto sul consumo di suolo in
ambito nazionale, che il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali
presenta, entro il 31 marzo successivo, al
Parlamento.
8. Il decreto di cui al comma 7 è

adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
9. Il Comitato di cui al comma 7 è

composto da:

a) due rappresentanti del Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali;

b) un rappresentante del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare;

c) un rappresentante del Ministero
per i beni e le attività culturali;

d) un rappresentante del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante dell’Istituto na-
zionale di statistica;

f) cinque rappresentanti designati
dalla Conferenza unificata, di cui un rap-
presentante dell’Unione delle province
d’Italia (UPI) e un rappresentante dell’As-
sociazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI).

10. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano stabiliscono, entro
il limite di cui al comma 1 e con la
cadenza temporale indicata al comma 4,
l’estensione della superficie agricola con-
sumabile a livello provinciale e determi-
nano i criteri e le modalità per la defini-
zione dei limiti d’uso del suolo agricolo
nella pianificazione territoriale degli enti
locali, fatti salvi i diversi sistemi di pia-
nificazione territoriale regionale. Il limite
stabilito con il decreto di cui al comma 1
rappresenta, per ciascun ambito regionale,
il limite massimo delle trasformazioni edi-
ficatorie di aree agricole che possono es-
sere consentite nel quadro del piano pae-
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saggistico, ferma restando la possibilità
che tale strumento, nella definizione di
prescrizioni e previsioni ai sensi dell’arti-
colo 135, comma 4, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e suc-
cessive modificazioni, e in attuazione, in
particolare, di quanto previsto dalla lettera
c) del medesimo comma 4 dell’articolo
135, determini possibilità di consumo del
suolo complessivamente inferiori.
11. Se le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano non prov-
vedono entro il termine di sei mesi dal-
l’adozione della deliberazione di cui al
comma 5, le determinazioni di cui al
comma 10 sono adottate, in attuazione e
nel rispetto del principio di leale collabo-
razione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sentito il Comitato di cui al
comma 7 e acquisito il parere della Con-
ferenza unificata. Il Consiglio dei ministri
delibera, nell’esercizio del proprio potere
sostitutivo, con la partecipazione dei pre-
sidenti delle regioni o delle province au-
tonome interessate.

ART. 4.

(Divieto di mutamento di destinazione).

1. Le superfici agricole in favore delle
quali sono stati erogati aiuti di Stato o
aiuti europei non possono essere destinate
ad uso diverso da quello agricolo per
almeno cinque anni dall’ultima eroga-
zione. Sono comunque consentiti, nel ri-
spetto degli strumenti urbanistici vigenti,
gli interventi strumentali all’esercizio delle
attività di cui all’articolo 2135 del codice
civile, ivi compreso l’agriturismo, fatte
salve le disposizioni contenute nell’articolo
10 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
e successive modificazioni, e più restrittive
disposizioni vigenti.
2. Negli atti di compravendita dei ter-

reni di cui al comma 1 deve essere espres-
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samente richiamato il vincolo indicato nel
comma 1 a pena di nullità dell’atto.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle

disposizioni del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione
del divieto di cui al comma 1 si applicano
al trasgressore la sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a 5.000 euro e
non superiore a 50.000 euro e la sanzione
accessoria della demolizione delle opere
eventualmente costruite e del ripristino
dello stato dei luoghi.

ART. 5.

(Misure di incentivazione).

1. Ai comuni e alle province che av-
viano azioni concrete per localizzare le
previsioni insediative prioritariamente
nelle aree urbane dismesse e che proce-
dono al recupero dei nuclei abitati rurali
mediante manutenzione, ristrutturazione,
restauro, risanamento conservativo di edi-
fici esistenti e della viabilità rurale e
conservazione ambientale del territorio, è
attribuita priorità nella concessione di fi-
nanziamenti statali e regionali eventual-
mente previsti in materia edilizia.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui

al comma 1 è attribuito ai privati, singoli
o associati, che intendono realizzare il
recupero di edifici e di infrastrutture ru-
rali nei nuclei abitati rurali, mediante gli
interventi di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, per le finalità di cui
all’articolo 1, possono individuare misure
di semplificazione e di incentivazione, an-
che di natura fiscale, per il recupero del
patrimonio edilizio esistente.

ART. 6.

(Registro degli enti locali).

1. Con decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, presso
il medesimo Ministero è istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
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pubblica, un registro in cui sono indicati,
su richiesta, i comuni che hanno adottato
strumenti urbanistici in cui non è previsto
alcun ampliamento delle aree edificabili o
in cui è previsto un ampliamento delle
aree edificabili inferiore al limite di cui
all’articolo 3, comma 10.

ART. 7.

(Destinazione dei proventi dei
titoli abilitativi edilizi).

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi
e delle sanzioni di cui all’articolo 4, non-
ché delle sanzioni di cui al citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
destinati esclusivamente alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, al risanamento di complessi
edilizi compresi nei centri storici, a inter-
venti di qualificazione dell’ambiente e del
paesaggio, anche ai fini della messa in
sicurezza delle aree esposte a rischio idro-
geologico.
2. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge

24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

ART. 8.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge fino all’ado-
zione del decreto di cui all’articolo 3,
comma 1, e comunque non oltre il termine
di tre anni, non è consentito il consumo di
superficie agricola tranne che per la rea-
lizzazione di interventi già autorizzati e
previsti dagli strumenti urbanistici vigenti,
nonché per i lavori e le opere già inseriti
negli strumenti di programmazione delle
stazioni appaltanti e nel programma di cui
all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001,
n. 443.
2. Sono fatte salve le competenze at-

tribuite in maniera esclusiva alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano.

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 948

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

114



3. La presente legge costituisce legge di
riforma economico-sociale ed è attuata
dalle regioni a statuto speciale e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano
nel rispetto dei relativi statuti e delle
disposizioni di attuazione.
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CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1909

—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE ROSA, BUSTO, ZOLEZZI, TERZONI, MANNINO, SEGONI, DAGA, AL-
BERTI, BALDASSARRE, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI,
MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONA-
FEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, CANCELLERI, CA-
RIELLO, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI,
CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DALL’OSSO,
D’AMBROSIO, DE LORENZIS, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL’ORCO,
DI BATTISTA, DI BENEDETTO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI,
D’INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FRACCARO, GAGNARLI, GALLI-
NELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, LORE-
FICE, LUPO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, PARENTELA, PE-
SCO, PETRAROLI, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ RO-
MANO, RUOCCO, SCAGLIUSI, SORIAL, SPADONI, TACCONI, TOFALO,
VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA

Disposizioni per il contenimento del consumo
di suolo agricolo e per la tutela del paesaggio

Presentata il 20 dicembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il nostro ordi-
namento non ha mai attuato in modo
organico la finalità costituzionale del ra-
zionale sfruttamento del suolo (articolo 44
della Costituzione), che oggi più che mai
deve considerarsi come una risorsa sem-

pre più scarsa, il cui consumo determina
pesanti ripercussioni sull’economia agri-
cola e turistica.

Il suolo non è solo un elemento pro-
duttivo ma anche il cardine della nozione
di paesaggio (articolo 9, secondo comma,

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

116



della Costituzione), che, come ha affer-
mato la giurisprudenza costituzionale,
« non dev’essere limitato al significato di
bellezza naturale, ma va inteso come
complesso dei valori inerenti al territo-
rio » (Corte costituzionale, sentenza 7 no-
vembre 1994, n. 379) e conseguentemente
come bene « primario » e « assoluto »
(Corte costituzionale, sentenze 5 maggio
2006, nn. 182 e 183) necessitante di una
tutela unitaria e sostenuta anche da com-
petenze regionali, sempre nell’ambito di
parametri minimi stabiliti a livello statale
(Corte costituzionale, sentenza 22 luglio
2004, n. 259).

Nel recente Rapporto sul benessere
urbano redatto dall’Istituto nazionale di
statistica nel 2013 si legge, nel capitolo
intitolato « Il diritto alla bellezza » (pa-
gina 195): « Mentre la tutela dei centri
storici e la protezione delle aree naturali
sono princìpi consolidati nel quadro nor-
mativo e sedimentati ormai da tempo, la
salvaguardia dei paesaggi rurali non si è
ancora affermata nella legislazione e
neanche nell’opinione pubblica ». È dun-
que evidente che la legislazione italiana
versa ancora in una situazione di pro-
fondo ritardo rispetto all’attuazione del
dettato costituzionale, con gravi ripercus-
sioni sullo stato del paesaggio.

Sul fronte del paesaggio agricolo e
delle aree aperte in generale, stiamo
rischiando di cancellare paesaggi storici
che hanno formato il vanto della cultura
italiana del territorio. A differenza di
quanto avviene negli altri Stati europei, i
nostri comuni non riescono a controllare
il processo di diffusione urbana e ab-
biamo il paesaggio agricolo più disordi-
nato e compromesso.

Il disordine insediativo e l’abbandono
del territorio agricolo sono anche causa
di gravi conseguenze sullo sviluppo del
Paese e sulla vita stessa dei suoi abitanti.
Dissesto idrogeologico, inondazioni e
frane non sono infatti tanto fenomeni
naturali, quanto invece le conseguenze
della mancanza di governo del territorio.
Si legge ad esempio nel Primo rapporto
ANCE – CRESME sullo stato del terri-
torio italiano (2012), alla pagina 25: « Per

avere un’idea della dimensione del pro-
blema, si pensi solo che a partire dal-
l’inizio del secolo gli eventi di dissesto
idrogeologico gravi sono stati 4.000, che
hanno provocato ingenti danni a persone,
case e infrastrutture, ma soprattutto
hanno provocato circa 12.600 morti, di-
spersi o feriti e il numero degli sfollati
supera i 700 mila ». Si tratta di un costo
umano ed economico che l’Italia non si
può più permettere: la tutela del pae-
saggio agrario costituisce dunque
un’emergenza assoluta. Non sono da sot-
tovalutare inoltre gli effetti che una ri-
duzione del suolo agricolo determina in
termini di perdita dell’indipendenza ali-
mentare, con l’inevitabile importazione di
alimenti da Paesi esteri e conseguenze
negative sia in termini di inquinamento
da trasporto sia in termini di qualità
degli alimenti stessi.

Fermare il consumo del suolo è pertanto
il principale obiettivo della presente propo-
sta di legge: l’unica strada per salvare il
paesaggio agrario e le città. È noto che sul
tema del contenimento del consumo di
suolo ci sono stati recentemente non sol-
tanto autorevoli interventi di enti di ricerca
pubblici come l’ISPRA (2012-2013). Vi è
stata infatti una diffusa presa di coscienza
da parte dell’intero Paese, dimostrata da
importanti ricerche e proposte prodotte dal
WWF insieme con il FAI (2011-2013), da
Legambiente, dall’Istituto nazionale di ur-
banistica, da numerose facoltà universita-
rie, nonché da importanti associazioni am-
bientalistiche quali « Salviamo il Paesag-
gio » e « Italia Nostra ».

La presente proposta di legge stabili-
sce, ai sensi degli articoli 9 e 117 della
Costituzione, i princìpi fondamentali per
la tutela del paesaggio, per il razionale
sfruttamento del suolo nonché per la
conservazione e la valorizzazione dei ter-
reni agricoli, al fine di promuovere l’at-
tività agricola e forestale, di prevenire il
dissesto idrogeologico del territorio e di
promuovere un rapporto equilibrato tra
sviluppo delle aree urbanizzate e delle
aree rurali mediante il contenimento del
consumo di suolo libero.
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Perché questa norma generale possa
funzionare efficacemente, è necessario
che venga definito in maniera univoca il
perimetro del territorio agricolo e natu-
rale. A tal fine, i comuni dovranno ef-
fettuare la perimetrazione del territorio
agricolo e naturale da sottoporre poi alle
regioni. La presente proposta di legge
compie, in particolare, un fondamentale
passaggio culturale, indispensabile se si
vuole dare solennità al tema della sal-
vaguardia del paesaggio agricolo. È infatti
noto che esso, pur presentando diffuse
compromissioni causate dall’abusivismo e
in generale da una carente azione di
governo del territorio da parte delle am-
ministrazioni comunali, rappresenta una
parte fondamentale del paesaggio italiano
e, spesso, un elemento identitario della
cultura del nostro Paese.

Nel 1985, con l’approvazione della co-
siddetta legge Galasso (legge 8 agosto 1985,
n. 431: « Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, recante disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse
ambientale. Integrazioni dell’articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 »), il legislatore operò
una fondamentale innovazione della no-
zione di tutela, estendendola anche ad al-
cune categorie di beni paesaggistici. Questo
principio basilare di tutela del paesaggio
italiano è stato poi oggetto di successive
conferme legislative fino all’approvazione
del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Oggi, di fronte al concreto rischio
della scomparsa di importanti porzioni di
territorio agricolo, ci siamo assunti la re-
sponsabilità di ampliare le categorie dei
beni paesaggistici vincolati includendovi
anche le aree agricole, nella convinzione
che la tutela sia lo strumento fondamentale
per ricostruire l’unitarietà del paesaggio e
nel contempo il ruolo del governo pubblico
del territorio, previsto dalla Costituzione e
troppe volte messo in discussione negli ul-
timi decenni. La presente proposta di legge
affronta poi la questione cruciale, in un
momento di crisi come quello che l’Italia
sta attraversando, dell’uso produttivo e so-

ciale del patrimonio immobiliare pubblico.
È in atto da vent’anni un processo di ven-
dita di parti importanti della proprietà col-
lettiva.

La proposta di legge, all’articolo 1,
precisa i propri obiettivi, e cioè la tutela
dell’uso agricolo dei suoli, come previsto
dall’articolo 44 della Costituzione, e il
contenimento del consumo del suolo a
fini insediativi o di trasformazione ter-
ritoriale.

L’articolo 2 reca le definizioni di « su-
perficie agricola », « aree a vocazione am-
bientale », e « impermeabilizzazione del
suolo », con l’obiettivo di conferire un qua-
dro giuridico meno incerto e approssima-
tivo ad una materia delicata come il go-
verno del territorio.

L’articolo 3 obbliga i comuni a indi-
viduare in modo univoco le aree di uso
agricolo. Li obbliga, in altri termini, a
tracciare una rigorosa suddivisione tra le
aree impermeabilizzate e le aree che
appartengono all’uso agricolo (superfici
agricole) e alla conservazione della na-
tura (aree a vocazione ambientale). Una
volta tracciata entro sei mesi questa de-
limitazione, essa è trasmessa alla regione
competente e al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. A
seguito di ciò, ogni nuovo impiego di
suolo dovrà avvenire all’interno del pe-
rimetro della città edificata, lasciando
all’uso produttivo agricolo tutte le re-
stanti aree.

L’articolo 4 restituisce al paesaggio
agrario la dignità di elemento costitutivo
dell’identità culturale dell’Italia. Esso en-
tra pertanto a far parte delle categorie
dei beni vincolati ai sensi dell’articolo
142, comma 1, del codice dei beni cul-
turali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L’articolo 5 risolve una questione di
grande delicatezza giuridica, quella dei
diritti edificatori. All’atto della perime-
trazione dell’edificato, infatti, i comuni
dovranno anche censire tutti i diritti
edificatori fino ad allora maturati sul
proprio territorio. Come è ampiamente
noto, la legislazione urbanistica italiana
intende per « diritto edificatorio » quanto
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maturato all’emissione del provvedimento
abilitativo, lasciando tutte le previsioni
edificatorie contenute nei piani urbani-
stici alla legittima potestà comunale di
cancellarle sulla base di rigorose e im-
parziali motivazioni. Esistono a questo
riguardo fondamentali sentenze, come ad
esempio quella del Consiglio di Stato
n. 6656/2012. La motivazione che sta alla
base della cancellazione delle previsioni
edificatorie contenute nei piani urbani-
stici è quella che dicevamo fin dall’inizio:
non si può continuare a inflazionare la
costruzione di immobili residenziali, se
non vogliamo mettere a repentaglio i
valori immobiliari ancora esistenti, an-
corché fortemente decurtati rispetto a
cinque anni fa.

L’articolo 6 affronta un tema decisivo.
Da alcuni anni, con la legge 24 dicembre
2007, n. 244, i ricavi ottenuti con i pro-
venti dei titoli abilitativi in materia edi-
lizia potevano essere utilizzati non sol-
tanto per la realizzazione di opere di
urbanizzazione ma anche per il finan-
ziamento della spesa corrente. Tale prov-
vedimento legislativo è stato una delle
cause della cementificazione del nostro
Paese e dev’essere sollecitamente abro-
gato. Anzi, questo divieto opposto alla
pratica della scorciatoia e della deroga fa
parte di un più generale disegno di

ripristino della legalità, di cui si sente
fortemente l’esigenza.

L’articolo 7 risponde all’esigenza di
ricognizione sistematica dello stato del
patrimonio edilizio pubblico inutilizzato e
dei contratti di locazione stipulati dalle
pubbliche amministrazioni, che sono
causa di grande aggravio di spesa per lo
Stato.

L’articolo 8 torna sul tema delle poli-
tiche per il sostegno delle attività agricole
che versano oggi in gravi difficoltà econo-
miche.

L’articolo 9 prevede l’esenzione dall’im-
posta municipale propria in favore degli
immobili strumentali all’esercizio delle at-
tività agricole.

Gli ultimi due articoli, infine, conten-
gono le disposizioni di carattere finan-
ziario e sanzionatorio (articolo 10) e le
disposizioni transitorie e finali (articolo
11).

Con questa proposta di legge ci pro-
poniamo di salvare il paesaggio italiano
da un’ulteriore fase di devastazione ur-
banistica e di contribuire alla ripresa
economica nazionale, utilizzando in modo
intelligente il grande patrimonio immo-
biliare pubblico. Soltanto così si potrà
aprire una nuova prospettiva per l’Italia
e per le sue giovani generazioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Tutela dei terreni agricoli e
contenimento del consumo del suolo).

1. La presente legge stabilisce, ai sensi
degli articoli 9 e 117 della Costituzione,
princìpi fondamentali per la tutela del
paesaggio, per il razionale sfruttamento
del suolo nonché per la conservazione e la
valorizzazione dei terreni agricoli, al fine
di promuovere l’attività agricola e fore-
stale, di prevenire il dissesto idrogeologico
del territorio e di promuovere un rapporto
equilibrato tra sviluppo delle aree urba-
nizzate e delle aree rurali mediante il
contenimento del consumo di suolo libero,
in attuazione degli articoli 9, secondo
comma, e 44 della Costituzione, nonché
della Convenzione europea sul paesaggio,
fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resa
esecutiva dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14.

2. Le politiche di sviluppo territoriale
attuate dallo Stato e dalle regioni per-
seguono la tutela e la valorizzazione
dell’attività agricola attraverso il conteni-
mento del consumo di suolo e l’utilizza-
zione agroforestale dei suoli agricoli ab-
bandonati, privilegiando gli interventi di
reimpiego e di recupero di aree urba-
nizzate.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, si inten-
dono:

a) per « superficie agricola », le aree
di fatto utilizzate a scopi agricoli, indi-
pendentemente dalla destinazione urbani-
stica, e quelle, comunque libere da edifi-
cazioni e infrastrutture suscettibili di uti-
lizzazione agricola;
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b) per « aree a vocazione ambien-
tale », le superfici boschive o forestali
nonché le aree sottoposte a vincolo am-
bientale, idrogeologico, forestale o paesag-
gistico, tutelate ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, della
legge 16 giugno 1927, n. 1766, o della legge
6 dicembre 1991, n. 394;

c) per « consumo di suolo », la ridu-
zione di superficie agricola o forestale o di
aree agricole o a vocazione ambientale,
derivante da interventi di impermeabiliz-
zazione del suolo, urbanizzazione o edifi-
cazione;

d) per « impermeabilizzazione del
suolo », la copertura permanente di parte
del terreno e del relativo suolo con ma-
teriale artificiale che ne alteri le caratte-
ristiche ecosistemiche.

2. All’articolo 54, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:

« a) suolo: lo strato superiore della
crosta terrestre formato da componenti
minerali, organici, acqua, aria e organismi
viventi e che costituisce una risorsa am-
bientale non rinnovabile ».

ART. 3.

(Perimetrazione del territorio
agricolo e naturale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i comuni
redigono gli atti di perimetrazione della
superficie del rispettivo territorio comu-
nale agricolo e naturale e li trasmettono
alla regione o provincia autonoma. La
mappatura della perimentazione deve es-
sere eseguita con una scala di rappresen-
tazione non inferiore al rapporto di 1 a

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1909

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

121



10.000. L’atto di perimetrazione ripartisce
la superficie del territorio comunale tra le
seguenti categorie:

a) suolo impermeabilizzato;

b) superfici agricole;

c) aree a vocazione ambientale.

2. Entro tre mesi dalla ricezione degli
atti di perimetrazione di cui al comma 1,
le regioni o le province nonché le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla
base delle leggi regionali vigenti, predi-
spongono, in forma cartografica, anche in
versione digitale, la mappa del rispettivo
territorio e la rendono disponibile secondo
le modalità di cui all’articolo 7, comma 5,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 32, e dell’articolo 23, comma 12-qua-
terdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Gli enti di cui al comma 2 veri-
ficano l’inclusione negli atti di perime-
trazione dei suoli soggetti a rischio idro-
geologico ricadenti nelle aree individuate
dal decreto legislativo 23 febbraio 2010,
n. 49, e nei Piani stralcio per la tutela
dal rischio idrogeologico ai sensi dell’ar-
ticolo 67 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonché nell’inventario dei
fenomeni franosi in Italia (progetto IFFI).

4. Entro tre mesi dalla ricezione delle
mappe di cui al comma 2, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare approva, con proprio decreto,
il Quadro nazionale dello stato del ter-
ritorio, i cui dati di riferimento sono
pubblicati nel Geoportale nazionale del
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

5. L’Istituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale (ISPRA)
assicura il monitoraggio del consumo di
suolo a livello nazionale avvalendosi delle
agenzie per la protezione dell’ambiente
delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, a livello regio-
nale, provinciale e comunale, anche sulla
base della cartografia di cui al comma 2.

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 1909

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

122



6. L’ISPRA assicura l’aggiornamento
dei dati di cui al comma 3 con cadenza
annuale.

7. I proprietari di terreni ricadenti
nella definizione di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), della presente legge,
possono richiedere la modifica dell’even-
tuale destinazione d’uso residenziale, in-
dustriale, commerciale ed ospedaliera,
prevista dai vigenti piani urbanistici co-
munali, in destinazione d’uso agricolo. I
comuni sono tenuti ad accogliere le istanze
di modifica di destinazione d’uso a partire
dall’anno finanziario successivo a quello
della richiesta. I terreni che subiscono la
modifica della destinazione d’uso sono
vincolati per dieci anni alla destinazione
d’uso agricolo.

ART. 4.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42).

1. All’articolo 142 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera m) è
aggiunta la seguente:

« m-bis) il suolo non impermealiz-
zato, sia allo stato naturale sia sottoposto
ad attività agricola o forestale »;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:

« 4-bis. Le regioni, d’intesa con la com-
petente soprintendenza, delimitano le aree
costituenti il territorio di cui al comma 1,
lettera m-bis).

4-ter. Fino all’intervenuta delimita-
zione ai sensi del comma 4-bis, il ter-
ritorio di cui al comma 1, lettera m-bis),
è individuato nell’insieme delle zone di
cui alle lettere B), C), D) ed E) dell’ar-
ticolo 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
ovvero delle corrispondenti zone, comun-
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que denominate nelle leggi regionali, in-
dividuate e perimetrate negli strumenti di
pianificazione vigenti.

4-quater. Fino all’adeguamento delle
leggi regionali ai princìpi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato in
materia di governo del territorio con
riferimento al territorio non urbanizzato,
nonché fino all’entrata in vigore dei piani
paesaggistici, ai sensi dell’articolo 156
ovvero dell’articolo 135, e all’adegua-
mento, ove necessario, degli strumenti
urbanistici ai sensi dell’articolo 145, nel
territorio di cui al comma 1, lettera
m-bis), del presente articolo sono vietate
ogni modificazione morfologica dell’as-
setto del territorio e ogni nuova costru-
zione, ovvero demolizione e ricostruzione,
di edifici, ad eccezione di quelle volte alla
difesa del suolo e alla riqualificazione
ambientale ».

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 143 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:

« 4-bis. Per le aree di cui all’articolo
142, comma 1, lettera m-bis), il piano
prevede altresì gli obiettivi e gli strumenti
per la conservazione e il ripristino del
paesaggio agrario e non urbanizzato ».

ART. 5.

(Diritti edificatori).

1. I comuni, contestualmente alla re-
dazione dell’atto di perimetrazione di cui
all’articolo 3, individuano anche le aree su
cui sussiste un diritto edificatorio.

2. Il diritto edificatorio sussiste
quando è previsto da un titolo abilitativo
non decaduto né annullato alla data in
cui l’atto di perimetrazione è adottato.

3. Le previsioni di espansione urbana
contenute negli strumenti urbanistici co-
munali costituiscono indicazioni mera-
mente programmatiche che, sulla base di
provvedimenti motivati e imparziali, pos-
sono subire modifiche o cancellazioni,
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attraverso la normale attività pianifica-
toria della pubblica amministrazione
competente.

ART. 6.

(Destinazione dei proventi derivanti dal
rilascio di titoli abilitativi edilizi).

1. I comuni destinano i proventi deri-
vanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi,
nonché dall’applicazione delle sanzioni
previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edi-
lizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla
realizzazione delle opere di urbanizza-
zione primaria e secondaria, al risana-
mento di complessi edilizi compresi nei
centri storici, a interventi di recupero e
riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente, anche ai fini della messa in
sicurezza delle aree esposte a rischio idro-
geologico e sismico, all’acquisizione e alla
realizzazione di aree verdi destinate ad
uso pubblico, a interventi di qualificazione
dell’ambiente e del paesaggio e al finan-
ziamento di opere di demolizione di co-
struzioni abusive. È fatto divieto ai comuni
di utilizzare i proventi derivanti dal rila-
scio dei titoli abilitativi edilizi e dalle
sanzioni previste dal citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, per spese
correnti e per scopi diversi dalle finalità di
cui al primo periodo.

2. Il comma 8 dell’articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e suc-
cessive modificazioni, è abrogato.

ART. 7.

(Censimento degli immobili inutilizzati
nel territorio comunale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i comuni
eseguono il censimento degli immobili
sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti
nel proprio territorio, individuandone le
caratteristiche e le dimensioni.
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2. Per ciascun immobile è acquisito il
certificato catastale ed è indicata la de-
stinazione d’uso; le relative informazioni
sono iscritte con gli altri dati in un
archivio elettronico degli immobili inuti-
lizzati.

ART. 8.

(Tutela del suolo non impermealizzato).

1. Le leggi regionali assicurano che gli
strumenti di pianificazione non consen-
tano nuove costruzioni né ampliamenti di
edifici nelle aree che costituiscono il suolo
non impermealizzato, ad eccezione degli
interventi strettamente funzionali all’eser-
cizio dell’attività agro-silvo-pastorale e di
interventi preventivamente compensati con
la conversione di uguali superfici di suolo
già impermealizzato in suolo non imper-
mealizzato nello stesso territorio provin-
ciale, nel rispetto di parametri specifici
quantificabili, determinati in relazione alla
qualità e all’estensione delle colture pra-
ticate e alla capacità produttiva prevista,
comprovate da piani di sviluppo aziendali
o interaziendali ovvero da piani equipol-
lenti previsti dalla normativa vigente.

2. Le leggi regionali dispongono che le
aree assegnate alle università agrarie e le
zone gravate da usi civici siano destinate
a specifica sottozona agricola con vincolo
di inalienabilità e di inedificabilità dei
manufatti non strettamente funzionali al-
l’esercizio delle attività agro-silvo-pasto-
rali, nonché di eliminazione della sde-
manializzazione di tali aree, da assegnare
prioritariamente a cooperative di giovani
disoccupati residenti nel comune di com-
petenza, tramite fondi di assegnazione dei
quali è assicurata una capillare pubbli-
cazione.

3. Le leggi regionali stabiliscono che
gli interventi ammessi ai sensi del comma
1 sono assentiti previa sottoscrizione di
apposite convenzioni, nelle quali sono
previsti la costituzione di un vincolo di
inedificabilità, da trascrivere nei registri
della proprietà immobiliare, fino a con-
correnza della superficie fondiaria per la
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quale è assentita la trasformazione, e
l’impegno a non frazionare né alienare
separatamente la parte del fondo corri-
spondente all’estensione richiesta per l’in-
tervento assentito, nonché l’impegno a
non operare mutamenti dell’uso degli edi-
fici, o di parti di essi, con utilizzazioni
non strettamente funzionali all’esercizio
delle attività agro-silvo-pastorali.

4. Le leggi regionali introducono di-
sposizioni fiscali idonee a incentivare il
recupero e il riutilizzo di terreni già
impermealizzati che si trovino in stato di
abbandono o che comunque siano inu-
tilizzati.

5. Negli atti di compravendita delle
aree di cui al comma 1 deve essere
espressamente richiamato il vincolo indi-
cato nel medesimo comma 1, a pena di
nullità dell’atto.

6. Ai comuni, alle province e alle
regioni che attuano azioni per localizzare
le previsioni insediative prioritariamente
nelle aree urbane dismesse e che proce-
dono al recupero dei nuclei abitati rurali,
mediante manutenzione, ristrutturazione,
restauro o risanamento conservativo di
edifici e di manufatti esistenti, e della
viabilità rurale, nonché alla conserva-
zione ambientale del territorio è attri-
buita priorità nella concessione di finan-
ziamenti dell’Unione europea, statali e
regionali.

7. Fatto salvo quanto previsto dalle
disposizioni del testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, in caso di violazione del divieto
di cui al comma 1 si applicano al tra-
sgressore la sanzione amministrativa pe-
cuniaria non inferiore a 5.000 euro e non
superiore a 50.000 euro e la sanzione
accessoria della demolizione delle opere
eventualmente costruite e dell’obbligo di
ripristino dello stato dei luoghi.

8. Le leggi regionali disciplinano al-
tresì le trasformazioni ammissibili dei
manufatti edilizi esistenti, aventi utiliz-
zazioni in atto non strettamente funzio-
nali all’esercizio delle attività agro-silvo-
pastorali, limitandole agli interventi di
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manutenzione, di restauro e risanamento
conservativo ovvero di ristrutturazione
edilizia, con esclusione di qualsiasi fat-
tispecie di demolizione e ricostruzione.

9. Le leggi regionali e gli strumenti di
pianificazione urbanistica possono di-
sporre ulteriori limitazioni, fino alla to-
tale intrasformabilità del patrimonio edi-
lizio esistente, in relazione a condizioni
di fragilità del territorio, ovvero per fi-
nalità di tutela del paesaggio, dell’am-
biente, dell’ecosistema o dei beni culturali
o di interesse artistico, storico, archeo-
logico, etnoantropologico o paesaggistico.

10. Le leggi regionali dispongono il
divieto assoluto di realizzazione di im-
pianti solari fotovoltaici con moduli col-
locati a terra e delle opere connesse nelle
aree agricole e nelle aree a vocazione
ambientale.

ART. 9.

(Esenzione dal pagamento dell’imposta
municipale propria).

1. I terreni destinati ad uso agricolo e
gli immobili aventi destinazione strumen-
tale all’esercizio dell’attività agricola sono
esenti dal pagamento dell’imposta muni-
cipale propria.

2. Sono soggetti al pagamento dell’im-
posta municipale propria i terreni impro-
duttivi e gli immobili ad uso agricolo
inutilizzati.

ART. 10.

(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie).

1. Il Ministro dell’economia e delle
finanze sospende l’erogazione delle risorse
del Fondo di solidarietà comunale di cui al
comma 380 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, nei confronti dei
comuni inadempienti rispetto alle disposi-
zioni dell’articolo 3, comma 1, della pre-
sente legge.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze sospende l’erogazione delle ri-
sorse di cui al decreto legislativo 18
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febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle
regioni inadempienti rispetto alle dispo-
sizioni dell’articolo 3, comma 2, della
presente legge.

3. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti dalla presente
legge con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente.

ART. 11.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 3, comma 4, non è consentito il
consumo delle superfici agricole e delle
aree a vocazione ambientale tranne che
per la realizzazione di interventi previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti e prov-
visti di titolo abilitativo edilizio non deca-
duto né annullato alla data di entrata in
vigore della presente legge.

2. Le regioni a statuto ordinario pos-
sono individuare ulteriori aree, rispetto a
quelle indicate al comma 1, per le quali
è vietato il consumo di suolo.

3. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bol-
zano adeguano la propria legislazione ai
princìpi fondamentali stabiliti dalla pre-
sente legge, secondo le disposizioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
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CAMERA DEI DEPUTATI
N. 70
—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALACCI, CATANIA, ANZALDI, ARLOTTI, BARETTA, BARGERO, BERLIN-

GHIERI, BIFFONI, BINI, BOCCI, BONACCORSI, BORGHI, BORLETTI DELL’AC-

QUA, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, COVA,

D’INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FARAONE, FEDI, FIANO, FOLINO, FRE-

GOLENT, GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GIAM-

MANCO, GINOBLE, GNECCHI, GRASSI, GUERRA, TINO IANNUZZI, IORI,

KYENGE, LA MARCA, LEVA, LODOLINI, LOSACCO, MANZI, MARAZZITI, MAR-

CON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MELILLA, MISIANI, MURA, OLIVE-

RIO, PARIS, PELLEGRINO, PES, GIUDITTA PINI, QUARTAPELLE PROCOPIO,

RAMPI, RICHETTI, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO, TEN-

TORI, VALIANTE, VENTRICELLI, VERINI, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI

Norme per il contenimento dell’uso di suolo
e la rigenerazione urbana

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il tema del con-
tenimento del consumo del suolo e della
rigenerazione urbana sta diventando an-
che in Italia di grande attualità e impor-
tanza. È cresciuta la consapevolezza circa
la necessità di valorizzare e tutelare i
terreni naturali e agricoli. È entrato in una
crisi ormai irreversibile il modello di ur-
banizzazione fondato sulla continua
espansione edilizia e ciò è accentuato
dall’attuale ciclo economico e finanziario
negativo. Ed è sempre più chiaro che il
rilancio del settore dell’edilizia, il quale
versa in una situazione di grave difficoltà,
e la sostenibilità ambientale possono tro-
vare una ragione di forte convergenza se si
sanno cogliere le grandi potenzialità di

sviluppo del riuso e della rigenerazione
urbana a fini energetici e ambientali.
L’11 dicembre 2012 il Governo ha pre-

sentato il disegno di legge del Ministro
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali Mario Catania sulla valorizzazione
delle aree agricole e il contenimento del
consumo del suolo (atto Senato n. 3601),
dopo l’espressione del parere da parte
della Conferenza unificata il 30 ottobre
scorso. Nel decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure
urgenti per la crescita del Paese, all’arti-
colo 12 sono contenute le norme per il
piano nazionale per le città, con una
cabina di regia coordinata dal Vice Mini-
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stro allo sviluppo economico Mario Ciac-
cia, la quale ha il compito di valutare i
progetti di riqualificazione urbana propo-
sti dai comuni.
Il 4 ottobre 2012 l’Intergruppo parla-

mentare per l’Agenda urbana ha incontrato
il Presidente del Consiglio dei ministri Ma-
rio Monti e il Ministro per la coesione ter-
ritoriale Fabrizio Barca, il quale è stato
delegato a presiedere il Comitato intermini-
steriale per le politiche urbane (CIPU) isti-
tuito con l’articolo 12-bis del già citato de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83. In quella
occasione è stato presentato un documento
dell’Intergruppo parlamentare contenente
le proposte per i punti fondamentali del-
l’Agenda urbana italiana, il primo dei quali
è proprio il contenimento del consumo del
suolo e la riqualificazione urbana.
Coerentemente con quanto sostenuto in

quel documento, e cioè la disponibilità
dell’Intergruppo parlamentare ad avan-
zare proposte anche legislative che servano
a gettare le basi per l’Agenda urbana
nazionale dalle quali si possa ripartire in
questa legislatura, si è stabilito di presen-
tare la proposta di legge. Infatti sia le
proposte contenute nel disegno di legge del
Ministro Catania, che il lavoro della cabina
di regia del piano nazionale per le città
coordinato dal Vice Ministro Ciaccia,
hanno bisogno di un quadro di riferimento
più generale che può essere fornito dalle
norme che seguono.
Va in questa direzione anche la risolu-

zione n. 7-00274 approvata all’unanimità
dalla Commissione ambiente e territorio
del Senato della Repubblica l’11 luglio 2012
sull’approfondimento delle problematiche
connesse al consumo del suolo.
Nella risoluzione si sostiene che il con-

sumo di suolo libero, come misura della
pressione antropica sulle matrici ambien-
tali, è un importante indicatore di soste-
nibilità. Accanto a rilevanti impatti pae-
saggistici, esso determina problematiche
ambientali di varia natura: accresce l’im-
permeabilità del suolo riducendo la capa-
cità di assorbimento delle precipitazioni;
alimenta i processi di erosione delle coste
basse; riduce il suolo disponibile per l’at-
tività agricola; produce frammentazione

naturale che a sua volta rappresenta un
fattore di rischio per la conservazione
della biodiversità.
L’esigenza di politiche pubbliche per

una tutela attiva delle funzioni naturali
svolte dal suolo, continua la risoluzione, è
alla base della Strategia tematica per la
protezione del suolo adottata dall’Unione
europea nel 2006. La Strategia propone
misure destinate a proteggere il suolo e a
preservare la sua capacità di svolgere le
sue funzioni ecologiche, economiche, so-
ciali e culturali, e prospetta l’istituzione di
un quadro legislativo che consenta di pro-
teggere e utilizzare i suoli in modo soste-
nibile, l’integrazione della protezione del
suolo nelle politiche nazionali e del-
l’Unione europea, il rafforzamento della
base di conoscenze, nonché una maggiore
sensibilizzazione del pubblico. Uno dei
principali strumenti di questo impegno è il
programma Corine, avviato nel 1985, e in
particolare il progetto Corine Land Cover,
specificatamente destinato al rilevamento
e al monitoraggio delle caratteristiche di
copertura del suolo.
La risoluzione sostiene che oggi in molti

Paesi europei e occidentali il consumo del
suolo nelle città cresce più rapidamente
della popolazione. Secondo dati della Com-
missione europea, in Europa, dove circa i
tre quarti della popolazione vivono in aree
urbane, nel decennio 1990-2000 quasi
10.000 chilometri quadrati di terreno,
un’area grande un terzo del Belgio, sono
passati da naturali a urbanizzati, mentre in
molte grandi città – da Milano a Palermo,
da Copenaghen a Bruxelles, da Porto a
Marsiglia – l’aumento del suolo consumato
è stato negli ultimi anni largamente supe-
riore alla crescita demografica.
Per quanto riguarda l’Italia la risolu-

zione cita le informazioni derivate dalle
indagini europee Land use and cover area
frame survey (Lucas), sull’uso e sulla co-
pertura del suolo, e Populus, sviluppata a
fini di misurazione della superficie agri-
cola. In base a questi dati, riportati e
commentati dall’Istituto nazionale di sta-
tistica (ISTAT) nel suo rapporto annuale
2012, la quota di territorio con copertura
artificiale in Italia è pari al 7,3 per cento
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del totale, contro il 4,3 per cento della
media dell’Unione europea e contro il 6,4
per cento del dato atteso in relazione alla
nostra densità demografica. Quanto al
trend del fenomeno, tra il 2001 e il 2011
il suolo consumato è cresciuto dell’8,8 per
cento, il che equivale a una perdita di oltre
40 ettari di suolo naturale al giorno. Una
recente ricerca dell’Istituto per la finanza
e l’economia locale (IFEL) stima in almeno
130 milioni di metri quadrati la superficie
fondiaria oggi ascrivibile alla categoria
dismessa su tutto il territorio nazionale,
sottolineando così la grande potenzialità
dei programmi di rigenerazione e riqua-
lificazione urbana nella cosiddetta « città
consolidata », che si possono accompa-
gnare a una decisa limitazione del con-
sumo del suolo extraurbano.
La risoluzione afferma che secondo i

dati dell’ultimo censimento dell’ISTAT del
2011 in Italia vi sono 14.176.371 edifici,
l’11 per cento in più rispetto al 2001, e
28.863.604 abitazioni, il 5,8 per cento in
più rispetto al 2001. Negli ultimi dieci anni
sono state costruite 1.576.611 nuove case:
un dato decisamente abnorme se si con-
sidera che nello stesso periodo la popola-
zione è cresciuta solo del 4 per cento.
I tassi accelerati di consumo del suolo

nel nostro Paese, come rileva la risolu-
zione, appaiono correlati con alcuni ca-
ratteri specifici, non positivi, del nostro
modello insediativo. Vi è la tendenza ad
una crescita degli insediamenti « a mac-
chia d’olio », secondo lo schema del co-
siddetto « urban sprawl ». Il disordine ur-
banistico causa anche l’abusivismo edili-
zio, fenomeno che in diversa misura ri-
guarda l’intero territorio nazionale. Si
tende a privilegiare l’edificazione di aree
libere, sempre più lontane dai centri delle
città, piuttosto che la densificazione ur-
bana e l’utilizzo delle aree urbanizzate
dismesse (i « brownfield »), con aggravio di
tutte le problematiche relative alla mobi-
lità e alla distribuzione territoriale dei
servizi. Tutto questo è anche un fattore di
rischio per la sicurezza insediativa, viste la
fragilità idrogeologica e l’esposizione si-
smica che caratterizzano gran parte del
territorio nazionale, comprese molte aree

urbanizzate. E nonostante tutto ciò in
Italia persiste un grave problema abitativo,
perché l’offerta di nuove case non incrocia
che in misura minima la domanda sociale
di abitazioni proveniente soprattutto dalle
fasce sociali meno abbienti e dai giovani.
La risoluzione cita alcuni Paesi europei

che hanno varato normative finalizzate a
ridurre il consumo di suolo. È il caso della
Germania, che con una legge del 1998 ha
previsto di ridurre entro il 2020 il con-
sumo di suolo dai 130 ettari al giorno
consumati nel 2000 fino a 30 ettari al
giorno. Ed è il caso del Regno Unito, che
con i più recenti Planning Policy Guidance
Notes, linee guida definite dai Governi ad
uso delle autorità locali, ha introdotto
obblighi di priorità di recupero di aree
dismesse e scoraggiato fortemente le ur-
banizzazioni a bassa densità.
In Italia, continua la risoluzione, da

alcuni anni si sono moltiplicate le inizia-
tive promosse da organismi, sia pubblici
che privati, per misurare e contribuire ad
arginare i fenomeni legati al consumo del
suolo. Tra queste le principali sono il
Centro di ricerca sui consumi di suolo
costituito da Legambiente, l’Istituto nazio-
nale di urbanistica e Politecnico di Milano,
che pubblica un rapporto annuale; il la-
voro del Tavolo interregionale per lo svi-
luppo territoriale sostenibile istituito dalle
regioni del nord; le ricerche dell’ISTAT,
dell’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Agen-
zia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA); gli studi dell’università de
L’Aquila validati dal World Windlife Fund
(WWF) e dal Fondo ambiente italiano
(FAI); l’iniziativa di numerose associazioni
del mondo dell’agricoltura.
In conclusione la risoluzione impegna il

Governo a:

a) promuovere la realizzazione di un
sistema informativo statistico e geografico
integrato per la lettura del consumo del
suolo, che deve avvalersi di tutte le infor-
mazioni disponibili e i risultati metodolo-
gici e classificatori prodotti nell’ambito di
studi in sede internazionale, nazionale e
accademica;
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b) ad attivarsi, in collegamento con il
Parlamento e con le regioni, per la pre-
disposizione di nuove norme di indirizzo
in materia urbanistica, che assumano pie-
namente l’obiettivo di limitare il consumo
del suolo libero anche attraverso l’indivi-
duazione di obiettivi quantitativi da per-
seguire nel corso del tempo e l’introdu-
zione di un sistema bilanciato di incentivi
e disincentivi fiscali;

c) a individuare, nell’ambito dell’ese-
cutivo, una sede di coordinamento e in-
dirizzo delle politiche connesse alla ge-
stione del suolo, con particolare riferi-
mento alle politiche di sviluppo sostenibile
delle città.

La risoluzione cita anche, e questo è
particolarmente significativo, l’interesse
registrato verso il tema dell’eccessivo con-
sumo del suolo anche da parte del mondo
dell’edilizia. Nell’audizione presso la Com-
missione ambiente e territorio l’Associa-
zione nazionale costruttori edili (ANCE) si
è dichiarata favorevole a strategie di limi-
tazione del consumo del suolo basate su
« processi di riqualificazione urbana » che
privilegino « la sostituzione edilizia di im-
mobili fatiscenti, la rifunzionalizzazione di
aree dismesse e in generale il rinnovo del
patrimonio edilizio ».
L’ANCE, il Consiglio nazionale archi-

tetti pianificatori, paesaggisti e conserva-
tori (CNAPPC) e Legambiente hanno re-
centemente promosso RI.U.SO., un’inizia-
tiva volta ad incentivare la rigenerazione
urbana sostenibile. RI.U.SO. è un processo
attraverso il quale i protagonisti della
filiera dell’edilizia propongono le loro idee
per la trasformazione e la valorizzazione
culturale, sociale, ma anche economica,
del territorio nella consapevolezza che sia
indispensabile procedere ad una profonda
riqualificazione delle nostre città. L’obiet-
tivo è mettere in sicurezza il patrimonio
edilizio obsoleto e riqualificarlo dal punto
di vista energetico ed ambientale, rilan-
ciando in questo modo il settore delle
costruzioni e della progettazione che, in
questo particolare momento di crisi eco-
nomica, sono in grave difficoltà.

La proposta di legge presente ha quindi
lo scopo di raccogliere le sollecitazioni
emerse da più parti sul tema del conte-
nimento del consumo del suolo collocando
le norme nel quadro di una prima, ma
indispensabile, revisione delle normative
in materia di fiscalità immobiliare e di
perequazione, compensazione e incentiva-
zioni urbanistiche.
All’articolo 1, commi 1, 2 e 3, si indivi-

duano gli obiettivi generali di tutela della
risorsa suolo da parte della Repubblica e si
motivano le ragioni ecologiche e antropiche
per cui contenerne il consumo e mitigarne
gli impatti e per i quali orientare gli inter-
venti edilizi verso le aree già urbanizzate e
degradate. Al comma 2 si prevede che la
trasformazione dello stato del suolo cau-
sata dall’espansione delle aree urbane sia
suscettibile di contribuzione in ragione del-
l’impatto che essa determina sulla risorsa
suolo. Si stabilisce, al comma 4, di istituire
presso l’ISTAT il Registro nazionale del
consumo del suolo che si dovrà avvalere dei
contributi di enti pubblici e privati i quali, a
vario titolo, dispongono di informazioni e
di strumenti utili a questo scopo. Si pre-
vede, al comma 5, che con cadenza annuale
il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, presenti alle Camere un rapporto sul
consumo del suolo e sui processi di più
rilevante trasformazione ambientale dovuti
alla crescita dell’urbanizzazione, nell’am-
bito del quale sono individuati gli obiettivi
di contenimento quantitativo da perseguire
su scala pluriennale nella pianificazione
territoriale e urbanistica. È sulla base di
questi obiettivi che si procede all’intesa in
sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, prevista
al comma 6, perché essi vengano recepiti
nella programmazione urbanistica di cia-
scuna regione e provincia autonoma. Qua-
lora l’intesa non sia raggiunta, il Consiglio
dei ministri approva un atto di natura legi-
slativa da sottoporre alle Camere con una
relazione nella quale sono indicate le speci-
fiche motivazioni per cui l’intesa non è
stata raggiunta.
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All’articolo 2, comma 1, si prevede il
contributo per la tutela del suolo e la
rigenerazione urbana per le attività di
trasformazione urbanistica che occupano
suoli liberi dall’edificato. Il contributo si
aggiunge agli obblighi di pagamento con-
nessi con gli oneri di urbanizzazione e con
il costo di costruzione e, al comma 2, si
stabilisce che esso è pari a tre volte questi
ultimi nel caso in cui l’area sia coperta da
superfici naturali e seminaturali, e a due
volte nel caso in cui l’area sia coperta da
superfici agricole in uso o dismesse. Il
contributo non è dovuto per interventi su
aree edificate o comunque utilizzate ad usi
urbani e da riqualificare. Il comma 3
individua la possibilità di sostituire il con-
tributo con una cessione compensativa di
aree da destinare a verde o ad opere di
fruizione ecologica ed ambientale, come
percorsi pedonali e ciclabili. Il comma 4
stabilisce che i comuni destinino i proventi
del contributo a un fondo per gli interventi
di bonifica dei suoli, di recupero e riqua-
lificazione del patrimonio edilizio esi-
stente, di demolizione e ricostruzione di
edifici posti in aree a rischio idrogeologico,
di acquisizione e realizzazione di aree
verdi.
L’articolo 3, comma 1, prevede la pos-

sibilità che i comuni possano individuare,
attraverso i propri strumenti urbanistici,
ambiti di rigenerazione urbana da assog-
gettare a interventi coordinati di riquali-
ficazione con la possibilità di utilizzare
procedure urbanistiche e incentivi fiscali
che favoriscano l’attuazione degli obiettivi
previsti. Il comma 2 definisce cosa si
intende per rigenerazione urbana. I
commi 3 e 4 stabiliscono che per favorire
gli investimenti negli ambiti di rigenera-
zione urbana i comuni possono disporre,
per un periodo massimo di dieci anni, un
regime fiscale agevolato e, in base alle leggi
regionali, compensazioni e incentivazioni
attraverso l’attribuzione di diritti edifica-
tori alle proprietà immobiliari pubbliche e
private, con agevolazioni estese anche ai
trasferimenti immobiliari. Si prevede, al
comma 3, che i proventi del contributo di
cui all’articolo 2 possano essere utilizzati
anche per la riqualificazione del sistema

delle infrastrutture e delle attrezzature
pubbliche. Il comma 5 introduce un nuovo
strumento finanziario creato dalla Cassa
depositi e prestiti Spa, anche garantito da
beni demaniali, per favorire l’accesso al
credito dei proprietari di immobili ricom-
presi negli ambiti di rigenerazione urbana
che intendono investire per la sicurezza
antisismica e il risparmio idrico e ener-
getico degli edifici, utilizzando i risparmi
dei costi energetici e di manutenzione per
ottenere condizioni finanziarie e tassi d’in-
teresse vantaggiosi.
L’articolo 4, comma 1, consente agli

strumenti urbanistici di perseguire la pere-
quazione urbanistica da realizzarsi attra-
verso l’equa distribuzione, fra le proprietà
immobiliari, dei diritti edificatori che essi
attribuiscono e degli oneri derivanti dalla
realizzazione delle dotazioni territoriali. Il
comma 2 prevede che la perequazione ur-
banistica sia effettuata attraverso l’impiego
di appositi parametri tecnici alle aree di
trasformazione e sia resa operativa attra-
verso l’istituto del comparto edificatorio di
cui al successivo articolo 5. Il comma 3
stabilisce che le aree cedute gratuitamente
attraverso la perequazione sono destinate
all’attuazione degli standard urbanistici e
delle dotazioni territoriali. Il comma 4 pre-
vede le condizioni per applicare la perequa-
zione territoriale al fine di garantire
un’equa ripartizione dei vantaggi e degli
oneri tra i diversi comuni interessati da
ambiti di trasformazione di rilevanza so-
vracomunale.
L’articolo 5, comma 1, definisce le

condizioni per utilizzare lo strumento del
comparto edificatorio nel caso di ambiti
dove gli strumenti urbanistici prevedano
trasformazioni unitarie, anche attraverso
la costituzione di un consorzio. Il comma
2 individua i valori di riferimento per il
calcolo delle quote relative ai diversi pro-
prietari, legato all’ultima dichiarazione
presentata ai fini dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI) o dell’imposta muni-
cipale propria (IMU). Il comma 3 stabilisce
che la trasformazione del comparto possa
essere indiretta, ossia tramite un piano
urbanistico attuativo convenzionato, o di-
retta, tramite un permesso di costruire
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convenzionato per comparti di contenuta
dimensione. Il comma 4 prevede che per
l’attuazione si procede o su iniziativa dei
proprietari o su invito del comune, ed è
sufficiente la partecipazione dei proprie-
tari che detengono la maggioranza asso-
luta dei beni immobili. I proprietari non
aderenti al consorzio hanno il diritto di
entrare a farne parte entro i successivi
cinque anni a decorrere dalla data di
sottoscrizione della convenzione del piano
urbanistico attuativo, mentre decorso tale
termine si promuove una procedura di
evidenza pubblica per individuare un sog-
getto imprenditore che sostituisca i pro-
prietari non aderenti.
L’articolo 6, comma 1, individua i ter-

mini attraverso cui i comuni possono uti-
lizzare lo strumento della compensazione
e incentivazione urbanistici per l’acquisi-
zione di aree finalizzate alla realizzazione
delle dotazioni territoriali con strumenti
alternativi all’esproprio. Tali strumenti
consistono nell’attribuzione di quote di
edificabilità alle aree interessate da utiliz-
zare secondo le disposizioni degli stru-
menti urbanistici in loco o da trasferire in
altre aree. Al comma 2 si prevede comun-
que la possibilità di acquisire le aree
attraverso la procedura di esproprio per
pubblica utilità. Il comma 3 consente di
utilizzare come misure compensative la
riduzione del contributo relativo agli oneri
di urbanizzazione e al costo di costru-
zione, nonché l’attribuzione di diritti edi-
ficatori utilizzabili secondo la disciplina
del piano urbanistico. Lo strumento della
compensazione può essere utilizzato, ai
sensi del comma 4, anche per l’attuazione
degli interventi di rigenerazione urbana e
per risolvere le criticità derivanti dalla
presenza di diritti edificatori pregressi in
aree incompatibili con la qualità e soste-
nibilità degli interventi previsti. Il comma
5 prevede la possibilità da parte dei co-
muni di elevare l’aliquota dell’IMU per le
unità immobiliari mantenute non occupate
per un triennio.
L’articolo 7, comma 1, stabilisce che i

diritti edificatori di cui all’articolo 2643,
numero 2-bis), del codice civile, generati
dalla perequazione urbanistica, dalle com-

pensazioni o dalle incentivazioni previste
negli strumenti urbanistici dei comuni af-
feriscono a proprietà immobiliari catastal-
mente individuate. Il trasferimento dei
diritti è libero fra proprietà immobiliari
con obbligo di trascrizione, ai sensi del
codice civile, e notifica al comune, e deve
essere coerente con gli strumenti e le
norme di pianificazione. Il comma 2 sta-
bilisce che il limite temporale per l’effi-
cacia dei diritti edificatori non ancora
utilizzati stabilito da leggi regionali non
vale nel caso la loro originaria attribu-
zione da parte del comune non sia stata
frutto di una compensazione.
L’articolo 8, comma 1, interviene sulla

fiscalità urbanistica comunale e stabilisce
che ai fini delle disposizioni in materia di
IMU sono da considerare aree edificabili
quelle oggetto di conformazione edificato-
ria da parte degli strumenti urbanistici e
non quelle interessate dalle previsioni pro-
grammatiche della pianificazione struttu-
rale. Il comma 2 stabilisce che i proventi
degli oneri relativi all’urbanizzazione pri-
maria e secondaria e al costo di costru-
zione sono destinati esclusivamente alla
realizzazione delle opere di urbanizza-
zione, al risanamento edilizio, all’acquisi-
zione delle aree da espropriare e, per un
massimo del 30 per cento a spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria
del patrimonio comunale. Sempre in ma-
teria fiscale si stabilisce, al comma 3, che
la fiscalità di scopo nell’ambito del go-
verno del territorio potrà trovare applica-
zione negli interventi relativi a politiche,
programmi e progetti nei settori dei tra-
sporti, delle infrastrutture, delle proble-
matiche abitative, dell’ambiente, dell’effi-
cienza energetica e dei servizi pubblici. Il
comma 4 prevede che, nel caso di inter-
venti relativi a insediamenti che produ-
cono esternalità sovracomunali, il contri-
buto di cui all’articolo 2 debba essere
versato in un fondo intercomunale. Il
comma 5 prevede che i trasferimenti di
immobili che intervengono in forza di
modalità perequative e compensative siano
soggetti all’imposta di registro in misura
ridotta e a quelle ipotecarie e fiscali, se
dovute, in misura fissa.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Tutela e contenimento
del consumo del suolo).

1. La Repubblica tutela la risorsa suolo
e le funzioni che essa svolge in quanto
elemento essenziale per la vita degli eco-
sistemi e del genere umano. Per suolo
s’intende lo strato superiore della crosta
terrestre, costituito da componenti mine-
rali, organici, acqua, aria e organismi
viventi. Esso rappresenta l’interfaccia tra
terra, aria e acqua e ospita gran parte
della biosfera.
2. Il suolo non edificato costituisce una

risorsa il cui consumo comporta oneri
diretti e indiretti a carico della collettività.
La trasformazione dello stato del suolo
causata dall’espansione delle aree urbane
è suscettibile di contribuzione in ragione
dell’impatto che determina sulla risorsa
suolo, ferma restando la disciplina abili-
tativa applicabile ai sensi delle leggi e dei
regolamenti vigenti.
3. La presente legge detta princìpi fon-

damentali in materia di pianificazione del
territorio per il contenimento del consumo
del suolo, la mitigazione e la compensa-
zione degli impatti ambientali provocati,
l’orientamento degli interventi edilizi prio-
ritariamente verso le aree già urbanizzate
degradate e le aree ad uso produttivo
dismesse da riqualificare, anche al fine di
promuovere e tutelare l’attività agricola, il
paesaggio e l’ambiente.
4. È istituito presso l’Istituto nazionale

di statistica (ISTAT) il Registro nazionale
del consumo del suolo, quale sistema in-
formativo statistico e geografico integrato.
Esso si avvale delle informazioni disponi-
bili e dei risultati metodologici e classifi-
catori prodotti nell’ambito degli studi in
sede internazionale, nazionale e accade-
mica utilizzando, sul piano della produ-
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zione dei dati e su quello metodologico, i
risultati cui sono pervenuti gli enti pub-
blici e privati che dispongono di informa-
zioni e di strumenti utili a tale scopo.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, presenta annualmente alle Camere
un rapporto sul consumo del suolo e sui
processi di più rilevante trasformazione
ambientale dovuti alla crescita dell’urba-
nizzazione, nell’ambito del quale sono in-
dividuati gli obiettivi di contenimento
quantitativo da perseguire su scala plu-
riennale nella pianificazione territoriale e
urbanistica.
6. Gli obiettivi contenuti nel rapporto

di cui al comma 5 costituiscono la base
per un’intesa da sancire in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, contenente l’individuazione degli
obiettivi che ciascuna regione e provincia
autonoma si impegna ad adottare con i
propri strumenti di programmazione ur-
banistica. Tale intesa deve essere aggior-
nata almeno ogni tre anni. Qualora l’intesa
non sia raggiunta entro novanta giorni
dalla prima seduta della Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano in cui l’oggetto è posto
all’ordine del giorno, il Consiglio dei mi-
nistri approva un atto di natura legislativa
da sottoporre alle Camere con una rela-
zione nella quale sono indicate le specifi-
che motivazioni per cui l’intesa non è stata
raggiunta.

ART. 2.

(Contributo per la tutela del suolo
e la rigenerazione urbana).

1. Il consumo del suolo, a causa del-
l’impatto che determina su una risorsa
non rinnovabile, è gravato da un contri-
buto per la tutela del suolo e la rigene-
razione urbana legato alla perdita di va-

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 70

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

137



lore ecologico, ambientale e paesaggistico
che esso determina. Il contributo si ag-
giunge agli obblighi di pagamento connessi
con gli oneri di urbanizzazione e con il
costo di costruzione, la cui misura è
stabilita dai comuni ai sensi delle leggi
statali e regionali vigenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge, il contributo di
cui al comma 1 si applica in tutto il
territorio nazionale con riferimento a ogni
attività di trasformazione urbanistica ed
edilizia che determina un nuovo consumo
di suolo. Esso è pari a tre volte il contri-
buto relativo agli oneri di urbanizzazione
ed al costo di costruzione, nel caso in cui
l’area sia coperta da superfici naturali o
seminaturali, ovvero pari a due volte il
medesimo contributo, nel caso in cui l’area
sia coperta da superfici agricole in uso o
dismesse. Il contributo non è dovuto per
interventi su aree edificate o comunque
utilizzate ad usi urbani e da riqualificare,
nonché nei casi in cui non sono dovuti gli
oneri relativi ai costi di urbanizzazione ed
al costo di costruzione.
3. Il contributo di cui al comma 1 può

essere sostituito, previo accordo con i
comuni, da una cessione compensativa di
aree con il corrispondente vincolo a fina-
lità di uso pubblico, per la realizzazione di
nuovi sistemi naturali permanenti quali
siepi, filari, prati, boschi, aree umide e di
opere per la sua fruizione ecologica e
ambientale quali percorsi pedonali e ci-
clabili. Tali aree devono essere, nel loro
complesso, di dimensioni almeno pari alla
superficie territoriale dell’intervento pre-
visto.
4. Sono tenuti al pagamento del con-

tributo di cui al comma 1 i soggetti tenuti
al pagamento degli oneri relativi ai costi di
urbanizzazione e al costo di costruzione,
secondo le stesse modalità e gli stessi
termini. I comuni destinano i proventi del
contributo a un fondo per interventi di
bonifica dei suoli, di recupero e riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio esistente,
di demolizione e ricostruzione di edifici
posti in aree a rischio idrogeologico, di
acquisizione e realizzazione di aree verdi.
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ART. 3.

(Ambiti di rigenerazione urbana).

1. I comuni possono individuare, attra-
verso i loro strumenti urbanistici, ambiti
caratterizzati da degrado delle aree e dei
tessuti urbani da assoggettare a interventi
di rigenerazione urbana, ambientale e so-
ciale i cui obiettivi sono individuati dai
medesimi strumenti urbanistici.
2. Per rigenerazione urbana si intende

un insieme organico di interventi che ri-
guarda edifici pubblici e privati e spazi
pubblici, attraverso iniziative di demoli-
zione e ricostruzione, ristrutturazione e
nuova costruzione, con l’obiettivo di con-
seguire una significativa riduzione dei con-
sumi idrici ed energetici, agendo sulle
prestazioni degli edifici, sul risparmio e
sulla produzione di energia da fonti rin-
novabili, sulla messa in sicurezza degli
edifici da un punto di vista statico, sulla
bonifica delle aree e sulla qualificazione
naturalistica degli spazi pubblici, sulla ri-
duzione delle aree impermeabili, sul mi-
glioramento della gestione e della raccolta
differenziata dei rifiuti, nonché sulla mo-
bilità sostenibile basati sugli spostamenti
pedonali e ciclabili e sul trasporto pub-
blico.
3. Per favorire gli investimenti negli

ambiti di rigenerazione urbana i comuni
possono disporre, per un periodo mas-
simo di dieci anni, un regime agevolato,
consistente nella riduzione del contributo
di costruzione relativamente a tutte le
sue componenti e nell’applicazione di
un’aliquota ridotta agli effetti dell’imposta
municipale propria (IMU). In tali ambiti
i comuni possono prevedere, in base alle
leggi regionali, compensazioni e incenti-
vazioni attraverso l’attribuzione di diritti
edificatori alle proprietà immobiliari pub-
bliche e private. I comuni possono inoltre
promuovere interventi di riqualificazione
del sistema delle infrastrutture e delle
attrezzature pubbliche anche utilizzando
i proventi del contributo di cui all’arti-
colo 2.
4. Ai trasferimenti immobiliari effet-

tuati negli ambiti di rigenerazione urbana
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si applica l’imposta di registro, catastale e
ipotecaria in misura fissa, con estensione
dell’agevolazione di cui all’articolo 5 della
legge 22 aprile 1982, n. 168, relativamente
ai piani di recupero ad iniziativa pubblica
o privata di cui agli articoli 27 e seguenti
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e suc-
cessive modificazioni. I contratti relativi ai
trasferimenti immobiliari sono notificati al
comune che nei successivi sessanta giorni
può esercitare il diritto di prelazione.
5. Allo scopo di favorire l’accesso al

credito dei proprietari di immobili com-
presi negli ambiti di rigenerazione urbana
che intendono investire nella messa in
sicurezza antisismica e nel risparmio ener-
getico e idrico delle loro unità immobiliari,
è prevista l’istituzione di uno strumento
finanziario da parte della Cassa depositi e
prestiti Spa, anche garantito da beni de-
maniali, che, utilizzando i risparmi pro-
dotti dagli interventi edilizi sui costi ener-
getici e di manutenzione nonché gli in-
centivi fiscali, prevede condizioni finanzia-
rie e tassi d’interesse vantaggiosi per
l’investimento dei privati nella sicurezza e
nella sostenibilità ambientale. Il finanzia-
mento è commisurato agli obiettivi di
miglioramento della sicurezza e delle pre-
stazioni degli immobili definiti con appo-
sito regolamento della Cassa depositi e
prestiti Spa.

ART. 4.

(Perequazione urbanistica
e perequazione territoriale).

1. Gli strumenti urbanistici possono
perseguire la perequazione urbanistica,
ovvero il pari trattamento delle proprietà
di beni immobili che si trovano in analo-
ghe condizioni di fatto e di diritto, da
realizzare attraverso l’equa distribuzione,
tra le proprietà immobiliari, dei diritti
edificatori che essi attribuiscono e degli
oneri derivanti dalla realizzazione delle
dotazioni territoriali, compresa la cessione
gratuita delle aree necessarie all’attua-
zione degli obiettivi di piano.
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2. La perequazione si applica attraverso
l’impiego di appositi parametri tecnici alle
aree di trasformazione individuate dagli
strumenti urbanistici ed è resa operativa
attraverso l’istituto del comparto edifica-
torio di cui all’articolo 5. Qualora la
perequazione sia associata alle compensa-
zioni o alle incentivazioni di cui all’arti-
colo 6, la sua applicazione può prescindere
dall’istituto del comparto edificatorio.
3. Le aree cedute gratuitamente attra-

verso la perequazione urbanistica sono
destinate all’attuazione degli standard ur-
banistici e delle dotazioni territoriali de-
finiti dalle leggi regionali, nonché alla
realizzazione di interventi di edilizia resi-
denziale sociale.
4. La perequazione territoriale è la

modalità con la quale sono istituiti le
politiche e gli interventi di interesse so-
vracomunale al fine di garantire un’equa
ripartizione tra i vari comuni interessati
dei vantaggi e degli oneri che essi com-
portano. Le leggi regionali disciplinano la
perequazione territoriale garantendo, per
gli ambiti di trasformazione di rilevanza
sovracomunale, la ripartizione tra i co-
muni interessati degli oneri di urbanizza-
zione, del contributo sul costo di costru-
zione e dell’eventuale contributo di cui
all’articolo 2, in misura differenziata in
ragione degli impatti ambientali e delle
diverse implicazioni per i bilanci comu-
nali.
5. Le leggi regionali dettano disposi-

zioni relative alla perequazione urbani-
stica nel rispetto dei princìpi di cui al
presente articolo.

ART. 5.

(Comparto edificatorio).

1. Il comparto edificatorio riunisce le
proprietà immobiliari per le quali gli stru-
menti urbanistici prevedono una trasfor-
mazione unitaria individuando gli obiettivi
di riqualificazione urbanistica e ambien-
tale. Esso può riunire beni immobili con-
tigui e beni immobili non contigui. Su
invito del comune o per propria iniziativa,
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i proprietari di beni immobili compresi in
un comparto possono riunirsi in consorzio
e presentare al comune il piano urbani-
stico attuativo riferito all’intero comparto,
insieme con l’impegno, garantito da fi-
deiussioni, a coprire i costi da sostenere
per realizzare le opere di urbanizzazione
e quelli eventualmente da sostenere per
espropriare gli immobili a ciò funzionali.
Per la costituzione del consorzio è suffi-
ciente la partecipazione dei proprietari
che detengono la maggioranza assoluta dei
beni immobili in base al loro valore im-
ponibile ai fini dell’applicazione dell’IMU.
2. Per i fini di cui al comma 1 si

considera il valore delle aree fabbricabili
indicato dal contribuente nell’ultima di-
chiarazione presentata ai fini dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI) o dell’IMU,
ovvero quello rettificato dal comune e
divenuto definitivo a seguito delle attività
di controllo delle medesime imposte. Il
proprietario dell’area fabbricabile può al-
tresì dichiarare al comune il valore venale
in comune commercio al 1o gennaio del-
l’anno e il comune può rettificare tale
valore con provvedimento motivato entro
sessanta giorni dalla ricezione della di-
chiarazione.
3. Di norma la trasformazione di com-

parto è attuata mediante un intervento
indiretto, tramite un piano urbanistico
attuativo convenzionato. Nei comparti di
contenuta dimensione e complessità lo
strumento urbanistico può prevedere che
la trasformazione unitaria sia attuata me-
diante un intervento diretto tramite un
permesso di costruire convenzionato.
4. I proprietari non aderenti al con-

sorzio di cui al comma 1 hanno il diritto
di entrare a farne parte, con contestuale
copertura delle spese di competenza, entro
i successivi cinque anni a decorrere dalla
data di sottoscrizione della convenzione
del piano urbanistico attuativo. Decorso
tale termine, il comune promuove una
procedura di evidenza pubblica tesa a
selezionare un soggetto imprenditore che
sostituisce i proprietari non aderenti, en-
trando a far parte del consorzio e realiz-
zando la parte privata del piano urbani-
stico attuativo rimasta inattuata. Al sog-
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getto imprenditoriale selezionato è richie-
sto di anticipare al comune le spese
necessarie all’esecuzione delle espropria-
zioni dei beni dei proprietari rimasti
inerti.

ART. 6.

(Compensazione e incentivazione
urbanistiche).

1. Gli strumenti urbanistici possono
definire misure volte a compensare i pro-
prietari dei beni immobili che il comune
intende acquisire gratuitamente per la rea-
lizzazione delle dotazioni territoriali e per
gli interventi di edilizia residenziale so-
ciale, a incentivare i proprietari di manu-
fatti da trasformare, recuperare o demo-
lire in attuazione delle loro previsioni. Tali
misure consistono nell’attribuzione alle
aree interessate di quote di edificabilità da
utilizzare in loco secondo le disposizioni
degli strumenti urbanistici, ovvero da tra-
sferire in altre aree edificabili, previo
accordo per la cessione delle aree stesse al
comune. Ai fini fiscali, fino alla cessione
delle aree al comune, le cubature attri-
buite ai sensi del presente comma con-
corrono alla determinazione della capacità
edificatoria delle aree stesse.
2. I beni immobili di cui al comma 1

non acquisiti per compensazione, ovvero
in applicazione della disciplina perequa-
tiva, o in esecuzione delle convenzioni
relative all’attuazione dei piani o pro-
grammi urbanistici esecutivi, possono co-
munque essere oggetto di espropriazione
per pubblica utilità in attuazione dei vin-
coli ablativi imposti su di essi.
3. Le misure compensative o incenti-

vanti possono essere rappresentate, oltre
che dalla riduzione del contributo relativo
agli oneri di urbanizzazione e al costo di
costruzione in una o più delle sue com-
ponenti, dall’attribuzione di diritti edifica-
tori utilizzabili secondo la disciplina sta-
bilita dallo strumento urbanistico.
4. Possono essere previste ulteriori

forme di compensazione e l’attribuzione di
premialità con il trasferimento di edifica-
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bilità per gli interventi di rigenerazione
urbana e per risolvere le criticità derivanti
dalla presenza di diritti edificatori pre-
gressi incompatibili con la qualità e la
sostenibilità degli interventi previsti.
5. Per incentivare l’uso efficiente del

patrimonio edilizio e dei terreni, i comuni
possono elevare l’aliquota dell’IMU appli-
cata sulle unità immobiliari agibili man-
tenute non occupate per oltre un triennio
fino al massimo dello 0,2 per cento ag-
giuntivo, anche in deroga al limite di cui
al comma 6 dell’articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
6. Le leggi regionali dettano disposi-

zioni relative alla compensazione e all’in-
centivazione urbanistica nel rispetto dei
princìpi di cui al presente articolo.

ART. 7.

(Diritti edificatori).

1. I diritti edificatori di cui all’articolo
2643, numero 2-bis), del codice civile,
generati dalla perequazione urbanistica,
dalle compensazioni o dalle incentivazioni
previste negli strumenti urbanistici dei
comuni, afferiscono a proprietà immobi-
liari catastalmente individuate. Essi pos-
sono essere oggetto di libero trasferimento
fra proprietà immobiliari, con obbligo di
trascrizione ai sensi dell’articolo 2843,
primo comma, del codice civile e di con-
testuale notifica al comune. Il contratto
del loro trasferimento è efficace nei con-
fronti del comune solo se il trasferimento
è coerente con le previsioni degli stru-
menti urbanistici, nonché degli strumenti
e delle norme di pianificazione sovraordi-
nati. A tal fine il comune certifica la
destinazione urbanistica della particella
catastale in favore della quale è effettuato
il trasferimento. Il certificato di destina-
zione urbanistica è allegato al contratto di
trasferimento.
2. Qualora le leggi regionali fissino un

limite temporale alla conformazione edi-
ficatoria operata dagli strumenti urbani-
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stici, in concomitanza con tale termine
perdono di efficacia i diritti edificatori non
ancora utilizzati, salvo che la loro origi-
naria attribuzione da parte del comune
non sia stata frutto di una compensazione.

ART. 8.

(Fiscalità urbanistica comunale).

1. Ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni di legge in materia di fiscalità
comunale relativa agli immobili e in par-
ticolare dell’IMU, sono da considerare aree
edificabili quelle oggetto di conformazione
edificatoria da parte degli strumenti ur-
banistici, a esclusione delle aree interes-
sate dalle previsioni programmatiche della
pianificazione strutturale definita ai sensi
della normativa regionale.
2. I proventi degli oneri relativi all’ur-

banizzazione primaria e secondaria e al
costo di costruzione previsti dall’articolo
16 del testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e suc-
cessive modificazioni, sono versati in un
conto corrente vincolato presso la tesore-
ria del comune e sono destinati esclusiva-
mente alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, al
risanamento di complessi edilizi compresi
nei centri storici e in altri tessuti urbani
da tutelare, all’acquisizione delle aree da
espropriare nonché, nel limite massimo
del 30 per cento, a spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio
comunale.
3. Fermo restando quanto stabilito

dalla legislazione vigente in materia tribu-
taria e di autonomia fiscale concernente le
regioni, le città metropolitane, le province
e i comuni, nell’ambito del governo del
territorio, la fiscalità di scopo può trovare
applicazione negli interventi relativi a po-
litiche, programmi e progetti nei settori
dei trasporti, delle infrastrutture, delle
problematiche abitative, dell’ambiente,
dell’efficienza energetica e dei servizi pub-
blici.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 70
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4. Per interventi relativi a insediamenti
che producono esternalità sovracomunali,
definiti tali da leggi regionali o da piani
intercomunali o da piani delle province e
delle città metropolitane, il contributo di
tutela del suolo e di rigenerazione urbana
di cui all’articolo 2 deve essere versato in
fondi intercomunali da utilizzare ai fini
della realizzazione degli interventi previsti
dal comma 4 del medesimo articolo 2.
5. I trasferimenti di beni immobili che

intervengono in forza di modalità pere-
quative e compensative sono soggetti al-
l’imposta di registro nella misura dell’1
per cento e alle imposte ipotecarie e
catastali, se dovute, in misura fissa.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 70
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Una proposta di legge per la salvaguardia
del territorio non urbanizzato.

Da un gruppo di amici di eddyburg, Vezio De Lucia, Paolo Berdini, Luca De Lucia, Antonio di
Gennaro, Edoardo Salzano, Giancarlo Storto, una proposta di legge statale, essenziale e
rigorosa, per contrastare nell’immediato il consumo di suolo da dissennata espansione
dell’urbanizzato. 3 giugno 2013

Relazione

Ricerche convergenti evidenziano come ogni anno, in Italia, si urbanizzano 35.000 ettari di suolo
agricolo e forestale, una superficie pari a 4 volte quella di una città come Napoli (MIRAF, 2012). I
tre quarti della crescita urbana interessano le pianure fertili del paese: si tratta di aree
strategiche per la sicurezza alimentare della nazione (il tasso di auto approvvigionamento 
alimentare dell’Italia è attualmente, secondo i dati forniti dal MIRAF, intorno all’80-85%), a più 
elevata capacità produttiva, sovente caratterizzate da aspetti rilevanti di rischio idraulico e di 
fragilità ambientale. Un aspetto preoccupante del fenomeno, quando analizzato alla scala 
geografica nazionale, è che se da un lato la crescita urbana tende a concentrarsi, in termini di 
valori assoluti, nelle regioni a più elevato tasso di urbanizzazione (Lombardia, Emilia Romagna,
Campania, dove si è prossimi o si è superato il valore del 10% della superficie territoriale), i tassi 
più alti di crescita urbana si riscontrano invece in regioni “insospettabili”, nelle quali il territorio 
e il paesaggio rurale si presentano più integri, come per esempio la Basilicata e il Molise (ISTAT,
2012), dove appaiono particolarmente attive le dinamiche di dispersione insediativa.

Il ritmo vertiginoso della nuova edificazione in territorio agricolo e nello spazio aperto è stato 
determinato in particolare da due fattori: da una parte, l’abbandono di un patrimonio sempre più
vasto di immobili (privati e pubblici) dismessi, sottoutilizzati, variamente degradati; dall’altra, la 
realizzazione di nuovi insediamenti a bassa e bassissima densità. Basta citare alcuni dati relativi 
al comune di Roma, dove ammonta a circa 15 mila ettari, un quarto della città costruita, la stima 
della superficie urbanizzata da rigenerare (G. Caudo, 2013), e dove sono state realizzate nuove
espansioni con densità insediative irrisorie (13 abitanti ad ettaro, W. Tocci, 2008), da borgo 
rurale e non da città europea.

La presente proposta intende contrastare questa drammatica situazione attraverso rigorose
norme statali, immediatamente efficaci, che consentano di bloccare il consumo del suolo,
avviando contemporaneamente un’azione a vasta scala di recupero e rigenerazione del
patrimonio immobiliare abbandonato e di miglior uso delle aree edificate a bassa densità. È
appena il caso di chiarire che la strategia proposta non va confusa con il cosiddetto sviluppo zero.
Siamo pienamente consapevoli che i bisogni da soddisfare in Italia sono ancora enormi, anche se
diversi da luogo a luogo, e sarebbe insensato pensare di limitarli: le disponibilità di spazio 
all’interno del territorio urbanizzato consentono di far fronte tranquillamente a ogni necessità.

Le norme che proponiamo non attengono alla materia “governo del territorio” di cui all’art. 117,
comma 3, della Costituzione, disposizione che affida la potestà legislativa alle regioni, riservando 
allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali: un percorso inadatto a raggiungere
risultati soddisfacenti in tempi ragionevoli. Altrettanto incerti sarebbero stati i risultati facendo 
riferimento, per salvaguardare il territorio non urbanizzato, a una apposita categoria da 
aggiungere a quelle ex lege Galasso, il che avrebbe comportato l’assoggettamento ai tempi e alle
determinazioni della pianificazione paesaggistica, che lo Stato e quasi tutte le Regioni hanno di 
fatto accantonato.
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È apparso invece opportuno e convincente indicare – all’art. 1 della proposta – che la 
salvaguardia del territorio non urbanizzato, in considerazione della sua valenza ambientale e
della sua diretta connessione con la qualità di vita dei singoli e delle collettività, costituisce parte
integrante della tutela dell’ambiente e del paesaggio. In quanto tale, la relativa disciplina rientra 
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) della 
Costituzione. Questo cambio di prospettiva, che si traduce in una significativa compressione
delle competenze legislative delle regioni, è giustificato dal valore collettivo che tali porzioni di 
territorio hanno assunto non solo per i singoli e le collettività di oggi ma, in una logica di 
solidarietà intergenerazionale, anche per quelli di domani.

L’art. 2 fornisce – al comma 1 – un’essenziale definizione del territorio urbanizzato formato da
centri storici ed espansioni recenti. Mentre – al comma 2 – il territorio non urbanizzato è
articolato in tre segmenti: aree naturali, aree agricole, aree incolte. Il comma 3 rappresenta il
nucleo centrale della proposta consentendo interventi di nuova edificazione esclusivamente
nell’ambito delle aree urbanizzate. L’eccezionalità di eventuali deroghe – al comma 4 – è resa 
evidente dall’aver subordinato il loro assentimento ad appositi provvedimenti, caso per caso, dei 
consigli regionali.

L’art. 3 – al comma 1 – fissa in 120 giorni il termine entro il quale i comuni provvedono con
deliberazione consiliare a perimetrare il territorio urbanizzato e stabilisce – al comma 2 –
termini e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di inadempimento.

Infine, l’art. 4 abroga l’infelice norma del 2007 che aveva consentito di utilizzare gli oneri di 
urbanizzazione della legge Bucalossi anche per la spesa corrente, norma che ha operato come un
formidabile impulso all’indiscriminata incentivazione dell’attività edilizia.

Articolato

Art. 1 (Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali)

1. La salvaguardia del territorio non urbanizzato è parte della tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

Art. 2 (Territorio urbanizzato)

1. Il territorio urbanizzato di ciascun comune è costituito da:
- centri storici, comprendenti anche l’edilizia circostante realizzata fino alla caduta del fascismo;
- espansioni recenti edificate con continuità a fini residenziali, produttivi, commerciali,
direzionali, infrastrutturali, di servizio, ivi compresi i lotti interclusi dotati di urbanizzazione
primaria.

2. Non rientrano nel territorio urbanizzato:
- le aree naturali o in condizioni di prevalente naturalità;
- le aree ad uso agricolo, forestale, pascolativo;
- le aree incolte o in abbandono.
Dette tipologie di aree non rientrano nel territorio urbanizzato ancorché site all’interno di esso, o
quando includenti edificato sparso o discontinuo, o borghi e piccoli insediamenti presenti nel
territorio rurale.

3. A seguito della perimetrazione di cui all’art. 3, le trasformazioni insediative o infrastrutturali
che comportano impegno di suolo non edificato sono consentite esclusivamente nell’ambito delle
espansioni recenti come definite al comma 1.

4. Eventuali deroghe sono singolarmente autorizzate con provvedimento del consiglio regionale.

169



Art. 3 (Perimetrazione)

1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, i comuni provvedono con
deliberazione del consiglio a perimetrare il territorio urbanizzato.

2. In caso di mancato adempimento, le regioni interessate provvedono, previa diffida, nel
termine dei successivi 120 giorni.

Art. 4 (Abrogazione di norme)

1. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.
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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente dise-
gno di legge quadro per la protezione e la 
gestione sostenibile del suolo è frutto dell’e-
laborazione approfondita ed unitaria effet-
tuata da parte dei ricercatori delle Società 
scientifiche agrarie (AISSA), con il fattivo 
sostegno dell’Unione nazionale delle accade-
mie per le scienze applicate allo sviluppo 
dell’agricoltura, alla sicurezza alimentare ed 
alla tutela ambientale (UNASA) e del Consi-
glio per la ricerca e la sperimentazione in 
agricoltura (CRA): abbiamo ritenuto oppor-
tuno non apportare modifiche al testo dagli 
stessi avanzato, prescindendo dalla piena o 
parziale condivisione nel merito. 

Un contributo autorevole e quanto mai 
opportuno in un tempo in cui la protezione 
e la gestione sostenibile e sistematica del 
suolo rappresentano una necessità non più 
rinviabile stante le tante situazioni di de-
grado che emergono da vari ambiti territo-
riali della nazione. 

Una straordinaria opportunità per aprire 
un confronto serrato e concludente per giun-
gere all’approvazione di una incisiva norma-
tiva idonea a diffondere la cultura della tu-
tela del bene territorio e della sua qualità, 
biodiversità, attrattività, produttività, multi-
funzionalità. 

Dalla consapevolezza che il suolo italiano 
è sottoposto a pressioni ambientali crescenti 
che determinano allarmanti e chiari segni del 
suo degrado dovuti ad erosione, diminuzione 
della materia organica, compattazione, sali-
nizzazione, frane ed alluvioni, perdita di bio-
diversità, contaminazione, consumo di suolo 
da cattiva urbanizzazione, aumenta esponen-
zialmente l’urgenza di disciplinare l’intera 
materia con una legge quadro che metta in 
relazione necessaria lo stato e le regioni, 
come si evince anche dalle molteplici recenti 
iniziative legislative in materia. 

Il disegno di legge si compone di venti 
articoli. Il titolo I chiarisce definizioni, fina-
lità e proposte di istituzione di centri per la 
protezione e la gestione sostenibile dei suoli. 
Gli articoli 7, 8 e 9, definiscono gli aspetti 
fondamentali delle competenze e delle cono-
scenze da acquisire anche attraverso le ban-
che dati esistenti, nel percorso formativo ed 
informativo. 

Il titolo II definisce poi le misure per la 
protezione e la gestione sostenibile dei suoli. 
Gli articoli da 11 a 19 si concentrano sul-
l’individuazione e sulla gestione sostenibile 
delle aree di degrado del suolo. 

L’articolo 20 disciplina la copertura fi-
nanziaria.
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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge istituisce un quadro
normativo per la protezione e la gestione so-
stenibile del suolo e la conservazione delle 
sue capacità di svolgere una delle seguenti 
funzioni o servizi economici, ambientali, so-
ciali e culturali: 

a) produzione di alimenti e altre bio-
masse, in particolare nei settori dell’agricol-
tura e della selvicoltura; 

b) stoccaggio, filtrazione e trasforma-
zione di nutrienti, sostanze e acqua; 

c) riserva di biodiversità, ad esempio
habitat, specie e geni; 

d) stoccaggio di carbonio;
e) fonte di materie prime;
f) ambiente fisico e culturale per le per-

sone e le attività umane; 
g) sede del paesaggio ed archivio del

patrimonio ambientale, archeologico e scien-
tifico-culturale.

2. A tal fine vengono istituite misure per
la conoscenza e per la prevenzione dei pro-
cessi di degrado del suolo dovuti a cause 
naturali o a diverse attività umane che ne 
pregiudichino la capacità di svolgere tali 
funzioni e servizi.

3. La presente legge si applica al suolo,
come definito dall’articolo 2, e non si ap-
plica alle acque sotterranee.
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Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge ed in armo-
nia con la comunicazione della Commis-
sione al Consiglio, al Parlamento europeo, 
al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle Regioni, del 22 settembre 
2006, COM (2006) 231 definitivo, recante la 
Strategia tematica per la protezione del 
suolo dell’Unione europea, si intende per: 

a) «suolo»: lo strato superficiale della
crosta terrestre, formato da particelle mine-
rali, materia organica, acqua, aria e organi-
smi viventi. Esso, grazie alla propria fertilità 
fisica, chimica e biologica, produce insosti-
tuibili funzioni e servizi ecosistemici nella 
produzione di alimenti e di altre biomasse, 
nell’immagazzinare e trasformare minerali, 
materia organica, acqua, energia e sostanze 
chimiche, nel filtrare le acque e gli inqui-
nanti. Il suolo rappresenta la piattaforma 
dell’attività umana, oltre a costituire l’habi-

tat di gran parte degli organismi della bio-
sfera; esso è fonte di materie prime ed è te-
stimone degli ambienti del passato; esso 
inoltre è componente essenziale della Zona 
critica della Terra, cioè dello strato che si 
estende dal limite più esterno della vegeta-
zione fino alla zona in cui circolano le ac-
que sotterranee. Il suolo è una risorsa sog-
getta a processi di formazione estremamente 
lenti e pertanto è da considerarsi una risorsa 
non rinnovabile; 

b) «degrado del suolo»: la perdita della
capacità del suolo di svolgere le sue fun-
zioni ed i suoi servizi ecosistemici; 

c) «erosione»: fenomeno naturale di ri-
mozione di particelle di suolo ad opera di 
acqua, gravità e vento che, in seguito ad al-
cune pratiche antropiche, può considerevol-
mente incrementarsi, fino a produrre effetti 
molto gravi di degradazione. Per le finalità 
di questa legge si include in questa defini-
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zione la decorticazione del suolo per fini 
commerciali; 

d) «compattazione»: fenomeno causato
da eccessive pressioni meccaniche, conse-
guenti all’utilizzo di macchinari pesanti o 
al sovrapascolamento. In seguito alla com-
pattazione, il suolo perde la naturale densità, 
struttura e porosità, diminuendo la sua per-
meabilità e fertilità; 

e) «contaminazione»: immissione nel
suolo di sostanze potenzialmente tossiche 
che possono pregiudicarne le principali fun-
zioni; 

f) «desertificazione»: degrado delle
terre aride, semi-aride e sub-umide secche 
attribuibile a varie cause tra cui le variazioni 
climatiche e le attività umane. Tale defini-
zione è adottata dalla Convenzione delle Na-
zioni Unite sulla lotta contro la desertifica-
zione nei paesi gravemente colpiti dalla sic-
cità e/o dalla desertificazione, fatta a Parigi 
il 14 ottobre 1994 e ratificata dalla legge 4 
giugno 1997, n. 170. Ai fini della presente 
legge la desertificazione include il progres-
sivo inaridimento del suolo; 

g) «diminuzione di sostanza organica»:
fenomeno naturale o antropico di diminu-
zione del contenuto di sostanza organica 
del suolo. In seguito a questo fenomeno il 
suolo perde fertilità chimica, fisica e biolo-
gica e rilascia CO2 in atmosfera; 

h) «frane ed alluvioni»: ai fini della
presente legge ci si riferisce esclusivamente 
alle frane ed alluvioni che riguardano diret-
tamente o indirettamente il suolo agricolo e 
forestale; 

i) «impermeabilizzazione»: azione an-
tropica che determina la copertura perma-
nente del suolo, tramite la costruzione di 
piattaforme, infrastrutture, opere ed edifici; 
l’impermeabilizzazione impedisce al suolo 
di svolgere le proprie funzioni ecosistemi-
che. Ai fini della presente legge l’impermea-
bilizzazione include l’attività di rimozione 
dello strato superficiale dei suoli per fini co-
struttivi; 
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j) «perdita di biodiversità»: fenomeno
di degradazione del suolo dovuto alla ridu-
zione della varietà degli organismi viventi, 
inclusi i microrganismi, presenti nel suolo. 
In seguito a questo fenomeno, generalmente 
causato da azione antropica, il suolo perde 
fertilità ed è maggiormente esposto ad altri 
processi di degrado; 

k) «salinizzazione»: accumulo nel suolo
di sali solubili in seguito ad eventi naturali o 
all’azione dell’uomo. Ai fini della presente 
legge la salinizzazione include l’alcalinizza-
zione; 

l) «valutazione globale del degrado del
suolo»: tutti i rischi di cui al presente 
comma, sia presi singolarmente che in com-
binazione tra loro, possono portare alla de-
gradazione acuta del suolo con la perdita ir-
reversibile di gran parte o di tutte le fun-
zioni ed i servizi ecosistemici dei suoli. La 
valutazione globale del degrado del suolo 
fornisce quindi una stima di tutti i rischi 
di degrado del suolo in una data area geo-
grafica.

2. Ai fini della presente legge si inten-
dono per «aree a rischio attuale di degrado» 
quelle aree in cui attualmente sussistono evi-
denti condizioni di degradazione dei suoli. 
Si intendono per «aree a rischio potenziale 
di degrado» quelle che, pur non mostrando 
evidenti condizioni di degradazione dei 
suoli, sono potenzialmente soggette a rischio 
a causa dell’alta vulnerabilità dei suoli com-
binata all’azione di fattori ambientali.

Art. 3.

(Finalità)

1. Il suolo, insieme all’acqua ed all’aria,
rappresenta un elemento essenziale per la 
vita, è componente fondamentale degli eco-
sistemi terrestri, dell’ambiente ed è elemento 
costitutivo del paesaggio. Il suolo è una ri-
sorsa sostanzialmente non rinnovabile ed è 
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un sistema molto complesso e dinamico che 
fornisce una serie di benefici all’uomo e al-
l’ambiente attraverso la pluralità di funzioni 
e di servizi ecosistemici che esso svolge. Il 
suolo pertanto è un fattore chiave per il be-
nessere dell’uomo e della società, è una ri-
sorsa di interesse comune, ma è anche molto 
fragile ed è attualmente soggetto a numerose 
minacce, principalmente a causa di alcune 
attività umane.

2. Le disposizioni della presente legge
hanno la finalità di garantire la protezione 
e la gestione sostenibile dei suoli, anche 
per assicurare la sicurezza alimentare dell’I-
talia, in base ai seguenti princìpi guida: 

a) mantenere le funzioni ed i servizi
ecosistemici dei suoli prevenendo il loro de-
grado; 

b) riportare i suoli degradati, ove tecni-
camente possibile, ad un livello di funziona-
lità corrispondente alla loro naturale poten-
zialità, considerando pertanto anche le impli-
cazioni, in termini di costi, del ripristino del 
suolo; 

c) migliorare la gestione del suolo evi-
tando di esporlo alle principali minacce, tu-
telando in tal modo i suoli integri dal punto 
di vista della loro funzionalità e dei loro ser-
vizi ecosistemici, e favorendo il miglior uso 
di suoli già compromessi.

3. La presente legge ha la finalità di favo-
rire la migliore applicazione da parte dei 
Ministeri e delle regioni di normative euro-
pee, nazionali e regionali, riguardanti il 
suolo, in materia di agricoltura, foreste e 
ambiente.

4. Il raggiungimento degli obiettivi di cui
ai commi 2 e 3 sono perseguiti attraverso i 
seguenti strumenti: 

a) valutazione quantitativa delle fun-
zioni e dei servizi ecosistemici prodotti dai 
suoli italiani finalizzata al loro utilizzo so-
stenibile; 

b) individuazione delle principali mi-
nacce che incombono sulla risorsa suolo e 
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che determinano la perdita della capacità di 
produrre funzioni e servizi ecosistemici e 
successiva identificazione delle aree attual-
mente o potenzialmente minacciate dal de-
grado del suolo; 

c) individuazione di piani d’azione spe-
cifici per ogni tipo di minaccia con predi-
sposizione di misure al fine di proteggere 
le funzioni del suolo. Le misure riguardano 
sia la gestione sostenibile dei suoli che altre 
misure di prevenzione e riduzione del de-
grado del suolo.

5. Le regioni a statuto ordinario regolano
la materia disciplinata dalla presente legge 
nel rispetto delle disposizioni in essa conte-
nute. Le regioni a statuto speciale e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano ade-
guano la propria legislazione alle disposi-
zioni della presente legge in conformità a 
quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle 
relative norme di attuazione.

Art. 4.

(Istituzione di un Centro nazionale per la 

protezione e la gestione sostenibile dei suoli 

– CENPSU)

1. È istituito il Centro nazionale per la
protezione e la gestione sostenibile dei suoli 
(CENPSU).

Art. 5.

(Istituzione di un Comitato di indirizzo e 

Comitato tecnico-scientifico del CENPSU)

1. Il CENPSU ha un proprio Comitato di
indirizzo e un proprio Comitato tecnico- 
scientifico.
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Art. 6.

(Istituzione di Centri regionali per la pro-

tezione e la gestione sostenibile dei suoli)

1. Ogni regione, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, isti-
tuisce un Centro regionale per la protezione 
e la gestione sostenibile dei suoli (CERPSU) 
o in alternativa attribuisce ad una propria
struttura già esistente le competenze di cui 
al presente articolo.

Art. 7.

(Competenze)

1. Le prescrizioni tecniche necessarie al-
l’attuazione della presente legge sono stabi-
lite mediante apposite linee guida, emanate 
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ar-
ticolo 5, di seguito denominate «linee 
guida», entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge.

2. Le prescrizioni tecniche e le relative li-
nee guida sono aggiornate dal CENPSU.

3. In relazione alle funzioni e ai compiti
spettanti alle regioni e agli enti locali, in 
caso di accertata inattività che comporti ina-
dempimento agli obblighi derivanti dall’ap-
partenenza all’Unione europea o pericolo di 
grave pregiudizio alla salute o all’ambiente 
o inottemperanza agli obblighi di informa-
zione, il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta dei Ministri competenti, 
esercita i poteri sostitutivi in conformità al-
l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, fermi restando i poteri di ordinanza
previsti dall’ordinamento in caso di urgente 
necessità. Gli oneri economici connessi al-
l’esercizio dei poteri sostitutivi sono posti 
a carico dell’ente inadempiente.

4. Le regioni forniscono al costituendo
CENPSU, ed entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, i dati 
conoscitivi e le informazioni relative all’at-
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tuazione delle disposizioni di cui alla pre-
sente legge. Il CENPSU elabora a livello na-
zionale, secondo le linee guida, le informa-
zioni ricevute e le trasmette ai Ministeri e 
agli organismi nazionali e regionali interes-
sati. Il CENPSU assicura inoltre la più am-
pia divulgazione delle informazioni sullo 
stato e sulla qualità del suolo. Sono fatte 
salve le competenze spettanti alle regioni a 
statuto speciale e alle province autonome 
di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi 
statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Banche dati pedologiche)

1. In coerenza con le modalità e le pre-
scrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parla-
mento europeo e al Consiglio, del 14 marzo 
2007, per la realizzazione di una Infrastrut-
tura nazionale per l’informazione territoriale 
(INSPIRE), le regioni ed i ministeri mettono 
a disposizione del CENPSU i seguenti dati 
prodotti mediante finanziamenti pubblici: le 
banche dati pedologiche, con tutti i dati spa-
ziali georiferiti, le banche dati sulla fertilità 
dei suoli con dati spaziali georiferiti, le car-
tografie dei suoli e dell’uso dei suoli, i dati 
satellitari disponibili per determinare l’uso 
dei suoli, le ortofotocarte, le cartografie de-
rivate da dati pedologici, le carte tematiche 
relative alle tipologie di degrado identificate 
nella presente legge e i dati sui suoli in ge-
nere. Tali dati sono utilizzati per l’imple-
mentazione di un sistema integrato, flessi-
bile, dinamico e multiscala di conoscenza, 
di gestione sostenibile e di tutela del suolo, 
distribuito tra lo Stato e le regioni.

2. Il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, di concerto con il Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare e con le collaborazioni dell’I-
stituto nazionale di statistica, della Consulta 
nazionale per l’informazione territoriale ed 
ambientale e del Centro nazionale di carto-
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grafia pedologica del Consiglio per la ri-
cerca e la sperimentazione in agricoltura 
(CRA), entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, stabilisce i 
rapporti tra le istituzioni preposte alla ge-
stione e all’aggiornamento dei dati pedolo-
gici e sull’uso del suolo nonché le modalità 
di interscambio tra i dati rilevati a livello lo-
cale e quelli contenuti nella banca dati pedo-
logica nazionale.

3. Le regioni, tramite i CERPSU, indivi-
duano le modalità più opportune per divul-
gare i dati pedologici, rilevati o derivati, 
contenuti nelle banche dati regionali.

Art. 9.

(Formazione e informazione)

1. Entro il secondo anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il CEN-
PSU con la collaborazione dei CERPSU e 
del Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca, predispone materiali divulga-
tivi, scaricabili liberamente dal web, per mi-
gliorare la percezione e la conoscenza del 
suolo, delle sue funzioni e dei rischi colle-
gati al suo degrado. Tali materiali dovranno 
essere organizzati per diverse tipologie di 
utenza includendo le scuole di ogni ordine 
e grado e le aziende rurali e dovranno inclu-
dere degli esempi per ogni regione ammini-
strativa.

2. Ogni quattro anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il CENPSU 
con la collaborazione dei CERPSU, aggiorna 
i materiali divulgativi di cui al comma 1.

3. I CERPSU, in collaborazione con le
province e in conformità con le disposizioni 
del presente titolo, individuano appositi in-
terventi di formazione e di informazione 
sui programmi di azione adottati ai sensi 
del medesimo titolo e sulle minacce che in-
combono sui suoli, con l’obiettivo di: 

a) portare a conoscenza delle ammini-
strazioni locali e delle aziende rurali situate 
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nelle aree a rischio di degrado, attuale e po-
tenziale, la normativa vigente in materia, 
mediante adeguate azioni di carattere divul-
gativo; 

b) formare il personale delle ammini-
strazioni locali e delle aziende rurali di cui 
alla lettera a) sulle pratiche agro-silvo-pasto-
rali idonee a limitare od impedire il degrado 
del suolo.

TITOLO II

MISURE PER LA PROTEZIONE E LA 
GESTIONE SOSTENIBILE DEI SUOLI

Art. 10.

(Valutazione e quantificazione delle funzioni 

e dei servizi ecosistemici dei suoli)

1. La valutazione e la quantificazione
delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei 
suoli sono individuate secondo le linee 
guida.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei
CERPSU, provvede alla valutazione e alla 
quantificazione delle funzioni e dei servizi 
ecosistemici dei suoli italiani, in confomità 
a quanto disposto dalle linee guida, allo sca-
dere del primo, del secondo e del terzo anno 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge.

3. Al fine di tenere conto di eventuali
cambiamenti o di fattori non previsti al mo-
mento della redazione delle linee guida ogni 
quattro anni, il CENPSU con la collabora-
zione dei CERPSU, aggiorna: 

a) la quantificazione delle funzioni e
dei servizi ecosistemici dei suoli; 

b) i modelli da utilizzare per valutare
funzioni e servizi ecosistemici di cui al 
comma 2.
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Art. 11.

(Aree a rischio di erosione)

1. Le aree a rischio attuale e potenziale di
erosione sono individuate secondo le linee 
guida.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei
CERPSU, provvede alla prima individua-
zione ed al successivo aggiornamento delle 
aree a rischio di erosione, in conformità a 
quanto disposto dalle linee guida, allo sca-
dere del primo, del secondo e del terzo 
anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge.

3. Ogni quattro anni, il CENPSU con la
collaborazione dei CERPSU, aggiorna l’e-
lenco delle aree a rischio di erosione di 
cui al comma 2, per tenere conto di even-
tuali cambiamenti o di fattori non previsti 
al momento della precedente individuazione.

4. Entro tre anni, e successivamente ogni
cinque anni, dalla data di entrata in vigore 
della presente legge per le zone individuate 
ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla 
base delle indicazioni delle linee guida, defi-
niscono programmi d’azione obbligatori, che 
includano tecniche di gestione sostenibile 
dei suoli, per il recupero di quelli in ero-
sione e la tutela di quelli a rischio poten-
ziale di erosione.

5. I programmi di azione definiti ai sensi
del comma 4 sono attuati, senza possibilità 
di deroga, entro l’anno successivo a quello 
della loro predisposizione.

Art. 12.

(Aree a rischio di compattazione)

1. Le aree a rischio attuale e potenziale di
compattazione sono individuate secondo le 
linee guida.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei
CERPSU, provvede alla prima individua-
zione ed al successivo aggiornamento delle 
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aree a rischio di compattazione, in confor-
mità a quanto disposto dalle linee guida, 
allo scadere del primo, del secondo e del 
terzo anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge.

3. Ogni quattro anni, il CENPSU con la
collaborazione dei CERPSU, aggiorna l’e-
lenco delle aree a rischio di compattazione 
di cui al comma 2 per tenere conto di even-
tuali cambiamenti o di fattori non previsti al 
momento della precedente individuazione.

4. Entro tre anni, e successivamente ogni
cinque anni, dalla data di entrata in vigore 
della presente legge per le zone individuate 
ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla 
base delle indicazioni delle linee guida, defi-
niscono programmi d’azione obbligatori che 
includano tecniche di gestione sostenibile 
dei suoli, per il recupero dei suoli compattati 
e la tutela di quelli a rischio potenziale di 
compattazione.

5. I programmi di azione definiti ai sensi
del comma 4 sono attuati, senza possibilità 
di deroga, entro l’anno successivo a quello 
della loro predisposizione.

Art. 13.

(Aree a rischio di salinizzazione)

1. Le aree a rischio attuale e potenziale di
salinizzazione sono individuate secondo le 
linee guida.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei
CERPSU, provvede alla prima individua-
zione ed al successivo aggiornamento delle 
aree a rischio di salinizzazione, in confor-
mità a quanto disposto dalle linee guida, 
allo scadere del primo, del secondo e del 
terzo anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge.

3. Ogni quattro anni, il CENPSU con la
collaborazione dei CERPSU, aggiorna l’e-
lenco delle aree a rischio di salinizzazione 
di cui al comma 2 per tenere conto di even-
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tuali cambiamenti o di fattori non previsti al 
momento della precedente individuazione.

4. Entro tre anni, e successivamente ogni
cinque anni, dalla data di entrata in vigore 
della presente legge per le zone individuate 
ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla 
base delle indicazioni delle linee guida, defi-
niscono programmi d’azione obbligatori che 
includano tecniche di gestione sostenibile 
dei suoli, per la tutela e il recupero dei suoli 
a rischio di salinizzazione attuale e poten-
ziale.

5. I programmi di azione definiti ai sensi
del comma 4 sono attuati, senza possibilità 
di deroga, entro l’anno successivo a quello 
della loro predisposizione.

Art. 14.

(Aree a rischio di diminuzione 

della sostanza organica)

1. Le aree a rischio attuale e potenziale di
degrado a causa della diminuzione della so-
stanza organica dei suoli sono individuate 
secondo le linee guida. Le linee guida ten-
gono conto degli usi attuali del suolo, delle 
aree maggiormente danneggiate dagli in-
cendi rilevate annualmente dal Corpo fore-
stale dello Stato e delle finalità e degli im-
pegni assunti con il Protocollo di Kyoto. 
Le linee guida individuano i quantitativi di 
materia organica che possono essere stoccati 
nei suoli agricoli e forestali, al fine di con-
seguire effetti positivi per la fissazione del 
carbonio e per la diminuzione dell’anidride 
carbonica atmosferica. Le linee guida con-
tengono anche dei criteri per valutare i cre-
diti di carbonio per i suoli italiani e per la 
migliore implementazione del registro nazio-
nale dei serbatoi forestali di carbonio di cui 
al decreto ministeriale 1° aprile 2008, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 
5 maggio 2008.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei
CERPSU, provvede alla prima individua-
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zione ed al successivo aggiornamento delle 
aree a rischio per la diminuzione della so-
stanza organica dei suoli, in conformità a 
quanto disposto dalle linee guida, allo sca-
dere del primo, del secondo e del terzo 
anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge.

3. Ogni quattro anni, il CENPSU con la
collaborazione dei CERPSU, aggiorna l’e-
lenco delle aree a rischio per la diminuzione 
della sostanza organica dei suoli di cui al 
comma 2 per tenere conto di eventuali cam-
biamenti o di fattori non previsti al mo-
mento della precedente individuazione.

4. Entro tre anni, e successivamente ogni
cinque anni, dalla data di entrata in vigore 
della presente legge per le zone individuate 
ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla 
base delle indicazioni delle linee guida, defi-
niscono programmi d’azione obbligatori, che 
includano tecniche di gestione sostenibile 
dei suoli, per la tutela e il recupero dei suoli 
a rischio attuale e potenziale per la diminu-
zione della sostanza organica.

5. I programmi di azione definiti ai sensi
del comma 4 sono attuati, senza possibilità 
di deroga, entro l’anno successivo a quello 
della loro predisposizione.

Art. 15.

(Aree a rischio di perdita di biodiversità)

1. Le aree a rischio attuale e potenziale di
degrado a causa della perdita di biodiversità 
dei suoli sono individuate secondo le linee 
guida.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei
CERPSU, provvede alla prima individua-
zione ed al successivo aggiornamento delle 
aree a rischio di degrado a causa della per-
dita di biodiversità dei suoli, in conformità a 
quanto disposto dalle linee guida, allo sca-
dere del primo, del secondo e del terzo 
anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge.

207



Atti parlamentari – 17 – Senato della Repubblica – N. 1181

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

3. Ogni quattro anni, il CENPSU con la
collaborazione dei CERPSU, aggiorna l’e-
lenco delle aree a rischio di degrado a causa 
della perdita di biodiversità dei suoli di cui 
al comma 2 per tenere conto di eventuali 
cambiamenti o di fattori non previsti al mo-
mento della precedente individuazione.

4. Entro tre anni, e successivamente ogni
cinque anni, dalla data di entrata in vigore 
della presente legge per le zone individuate 
ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla 
base delle indicazioni delle linee guida, defi-
niscono programmi d’azione obbligatori, che 
includano tecniche di gestione sostenibile 
dei suoli, per la tutela e il recupero dei suoli 
a rischio attuale e potenziale di degrado a 
causa della perdita di biodiversità dei suoli.

5. I programmi di azione definiti ai sensi
del comma 4 sono attuati, senza possibilità 
di deroga, entro l’anno successivo quello 
della loro predisposizione.

Art. 16.

(Contaminazione dei suoli)

1. Il presente articolo è finalizzato ad as-
sicurare il coordinamento ad ogni livello di 
pianificazione, in conformità a quanto dispo-
sto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 
496, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed il decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. L’armonizzazione di tutti i dati relativi
alla contaminazione del suolo è attribuita al-
l’Istituto superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientale (ISPRA). L’ISPRA è te-
nuto ad armonizzare ed implementare in ap-
posita banca dati georeferenziata i dati spa-
ziali raccolti e rilevati dallo stesso Istituto, 
dalle ARPA, dalle regioni e dalle province 
riguardanti i siti inquinati inseriti nei piani 
regionali e provinciali, i siti da bonificare 
secondo le prescrizioni della normativa vi-
gente ed i siti di interesse nazionale.
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3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tramite le Agenzie re-
gionali per la protezione dell’ambiente 
(ARPA), provvedono a quanto disposto al 
comma 2.

4. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i dati spaziali 
georiferiti e la rispettiva banca dati di cui 
al comma 2 sono trasmessi al CENPSU.

5. Il CENPSU elabora, con le banche dati
pedologiche nazionali, i dati di cui al 
comma 2 per valutare, tramite opportuni 
modelli e cartografie, la perdita di funzioni 
ed i servizi ecosistemici dei suoli in base 
al grado di contaminazione ed alle diverse 
tipologie di suolo. I criteri per valutare la 
perdita attuale e potenziale di funzioni e di 
servizi ecosistemici dei suoli in base alla 
contaminazione sono individuati secondo le 
linee guida.

6. I CERPSU, coordinandosi con le
ARPA, definiscono i programmi d’azione 
obbligatori per risanare i suoli soggetti a 
contaminazione e ripristinare, ove tecnica-
mente possibile, le funzioni e i servizi ecosi-
stemici a essi collegati. Nel caso di suoli 
che non consentano il ripristino delle fun-
zioni e dei servizi ecosistemici l’intervento 
è volto a mitigare il danno sulle funzioni e 
sui servizi ecosistemici dei suoli circonvicini 
e sulle falde idriche.

7. I programmi di azione definiti ai sensi
del comma 6 sono attuati, senza possibilità 
di deroga, entro l’anno successivo a quello 
della loro predisposizione.

Art. 17.

(Frane ed alluvioni)

1. I metodi ed i criteri, anche tecnici, per
lo svolgimento delle attività di cui agli arti-
coli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, per gli aspetti riguardanti il 
suolo, sono definiti, con le modalità previste 
dall’articolo 57 del medesimo decreto legi-
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slativo, mediante apposito atto di indirizzo e 
coordinamento inerente l’accertamento e lo 
studio degli effetti dei suoli sulle condizioni 
generali di rischio da frane e alluvioni.

2. L’atto di indirizzo e coordinamento di
cui al comma 1 è adottato entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge.

3. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i dati sulle frane 
e sulle alluvioni raccolti e ricavati dal Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare e dal Dipartimento della pro-
tezione civile della Presidenza del Consiglio 
dei ministri sono trasmessi al CENPSU che 
li elabora con le banche dati pedologiche na-
zionali per valutare, tramite opportuni mo-
delli e cartografie, la perdita di funzioni ed 
i servizi ecosistemici dei suoli in base al li-
vello di degrado causato da frane ed allu-
vioni ed alle diverse tipologie di suolo. I cri-
teri per valutare la perdita attuale e poten-
ziale di funzioni e di servizi ecosistemici 
dei suoli in base al livello di degrado sono 
individuati nelle linee guida.

4. I CERPSU, in coordinamento con gli
uffici regionali competenti in materia di di-
fesa del suolo e con le autorità di bacino, 
definiscono i programmi d’azione obbliga-
tori per ripristinare, ove tecnicamente possi-
bile, le funzioni ed i servizi ecosistemici dei 
suoli soggetti a degrado da frane ed allu-
vioni. Nel caso di suoli che non consentano 
il ripristino delle funzioni e dei servizi eco-
sistemici si opera per mitigare il danno.

Art. 18.

(lmpermeabilizzazione)

1. Le aree a diverso grado di impermeabi-
lizzazione da urbanizzazione ed i relativi in-
dici di valutazione sulla quantità e qualità 
del consumo di suolo e sull’integrità del tes-
suto rurale sono individuati secondo le linee 
guida.
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2. Il CENPSU, con la collaborazione dei
CERPSU, provvede alla prima individua-
zione ed al successivo aggiornamento delle 
aree impermeabilizzate di cui al comma 1, 
in conformità a quanto disposto dalle linee 
guida, allo scadere del primo, del secondo 
e del terzo anno dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge.

3. Ogni quattro anni, il CENPSU con la
collaborazione dei CERPSU, aggiorna l’e-
lenco delle aree impermeabilizzate di cui al 
comma 1 per tenere conto di eventuali cam-
biamenti o di fattori non previsti al mo-
mento della precedente individuazione.

4. Entro tre anni, e successivamente ogni
cinque anni, dalla data di entrata in vigore 
della presente legge per le zone individuate 
ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, sulla 
base delle indicazioni delle linee guida, defi-
niscono programmi d’azione obbligatori, che 
includano tecniche di gestione sostenibile 
dei suoli, per la tutela e la protezione dei 
suoli potenzialmente soggetti a fenomeni di 
degrado a causa dell’impermeabilizzazione 
delle aree circostanti.

5. Entro tre anni, e successivamente ogni
cinque anni, dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il Comitato tecnico- 
scientifico di cui all’articolo 5, con la colla-
borazione dei CERPSU, determina ed ag-
giorna le linee guida e le procedure per il 
riutilizzo del suolo agricolo o forestale 
asportato per infrastrutture e opere edilizie. 
Ciò al fine di garantire e promuovere un 
suo reimpiego per i ripristini ambientali e 
la deimpermeabilizzazione di altre superfici.

6. I programmi di azione e le procedure
definiti ai sensi dei commi 4 e 5 sono at-
tuati, senza possibilità di deroga, entro 
l’anno successivo a quello della loro predi-
sposizione.

7. I dati sulle aree impermeabilizzate ed i
relativi indici di valutazione del consumo di 
suolo nonché i dati sulle funzioni e sui ser-
vizi ecosistemici dei suoli da sottoporre ad 
impermeabilizzazione devono essere obbli-
gatoriamente tenuti in conto sia per ogni tra-

211



Atti parlamentari – 21 – Senato della Repubblica – N. 1181

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

sformazione delle coperture e usi dei suoli 
previste nei piani urbanistici e di settore, a 
qualsiasi scala, sia per la valutazione am-
bientale strategica connessa ai predetti piani.

8. Lo Stato, le regioni, le province e i co-
muni, nella progettazione delle opere infra-
strutturali, nella redazione dei nuovi stru-
menti di pianificazione urbanistica e nelle 
modifiche o aggiornamenti degli stessi, ten-
gono conto dei dati sulle funzioni e sui ser-
vizi ecosistemici dei suoli e sull’impermea-
bilizzazione degli stessi, ai sensi del comma 
7, in un’area più estesa rispetto al sito diret-
tamente coinvolto. Ciò al fine di ridurre al 
minimo l’impermeabilizzazione, soprattutto 
quella dei suoli migliori dal punto di vista 
delle funzioni e dei servizi ecosistemici.

9. Nel definire le destinazioni d’uso del
territorio, tutti gli strumenti di pianificazione 
urbanistica sono redatti effettuando verifiche 
preventive e preferendo sempre le alternative 
mirate a non aumentare il grado di imper-
meabilizzazione locale. Nei casi in cui non 
vi siano alternative all’uso di suolo libero, 
tale condizione è motivata con apposito do-
cumento da sottoporre alla valutazione del 
CERPSU.

10. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tutti gli stru-
menti di pianificazione urbanistica vigenti 
sono adeguati a quanto prescritto dal 
comma 9.

11. Le regioni possono definire ulteriori
criteri finalizzati al contenimento del con-
sumo di suolo tenendo conto del grado di 
impermeabilizzazione già raggiunto dal terri-
torio regionale.

12. I dati rilevati ai sensi del comma 2
sono pubblicati annualmente nelle relazioni 
sullo stato dell’ambiente prodotte dalle agen-
zie regionali e provinciali per la protezione 
dell’ambiente e sono trasmessi entro il 31 
dicembre di ogni anno dal CENPSU.
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Art. 19.

(Valutazione globale delle aree a rischio di 

degrado del suolo e rischio di desertifica-

zione del suolo)

1. La valutazione globale delle aree a ri-
schio attuale e potenziale di degrado del 
suolo sono individuate secondo le linee 
guida. Le linee guida tengono conto anche 
degli effetti dei cambiamenti climatici e 
della loro interazione con i processi di de-
grado del suolo e con l’uso agricolo e fore-
stale.

2. La valutazione globale delle aree a ri-
schio attuale e potenziale di degrado del 
suolo deve essere obbligatoriamente tenuta 
in conto dalle regioni e dalle Autorità di ba-
cino per valutare, in accordo con il citato 
decreto legislativo n. 152 del 2006, la pre-
senza, sul territorio di competenza, di aree 
vulnerabili soggette o minacciate da feno-
meni di degrado del suolo e da processi di 
desertificazione.

3. Il CENPSU, con la collaborazione dei
CERPSU, provvede alla prima individua-
zione ed al successivo aggiornamento delle 
aree a rischio di degrado del suolo sulla 
base di una valutazione globale dei singoli 
rischi in conformità a quanto disposto dalle 
linee guida, allo scadere del primo, del se-
condo e del terzo anno dalla data di entrata 
in vigore della presente legge.

4. Ogni quattro anni, il CENPSU con la
collaborazione dei CERPSU, aggiorna l’e-
lenco delle aree a rischio di degrado del 
suolo sulla base della valutazione globale 
dei singoli rischi di cui al comma 3, per te-
nere conto di eventuali cambiamenti o di 
fattori non previsti al momento della prece-
dente individuazione.

5. Entro tre anni, e successivamente ogni
cinque anni, dalla data di entrata in vigore 
della presente legge per le zone individuate 
ai sensi dei commi 1, 3 e 4 le regioni, sulla 
base delle linee guida, definiscono pro-
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grammi d’azione obbligatori che includano 
tecniche di gestione sostenibile dei suoli, 
per la tutela e il risanamento delle aree a ri-
schio di degrado del suolo, sulla base della 
valutazione globale dei singoli rischi.

6. I programmi di azione definiti ai sensi
del comma 5 sono attuati, senza possibilità 
di deroga, entro l’anno successivo a quello 
della loro predisposizione.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è
autorizzata la spesa di euro 500.000 a decor-
rere dall’anno 2014. Al relativo onere pari a 
500.000 euro annui a decorrere dall’anno 
2014, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2014-2016, nell’ambito del 
programma «Fondi di riserva speciali» della 
missione «Fondi da ripartire» dello stato di 
previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze per l’anno 2014, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento 
relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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