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1.�� PREMESSA 

La presente relazione costituisce �L�O�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�R�� �S�U�H�O�L�P�L�Q�D�U�H�� �U�H�G�D�W�W�R�� �Q�H�O�O�·�D�P�E�L�W�R�� �G�H�O�O�D 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Strutturale (PS) e del Piano Operativo 
(PO) del Comune di Arezzo .  

Il documento si articola in tre parti principali: 

-�� la prima parte del documento (cap. 2) contiene un inquadramento normativo in 
materia di VAS e una breve descrizione del processo di Valutazione Ambientale 
�6�W�U�D�W�H�J�L�F�D�����F�R�Q���O�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H���H���O�·�D�U�W�L�F�R�O�D�]�L�R�Q�H���S�H�U���I�D�V�L�� 

-�� la seconda parte del documento (cap. 3) si focalizza sulla natura e i contenuti del PS 
e del PO e in particolare contiene un inquadramento normativo sulla pianificazione 
urbanistica �H���X�Q�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�L���W�H�P�D�W�L�F�K�H���G�·�L�Q�W�H�U�H�V�V�H���H���G�H�J�O�L���R�E�L�H�W�W�L�Y�L��
dei Piani; 

-�� �O�·�X�O�W�L�P�D�� �S�D�U�W�H�� �G�H�O�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�R�� ���F�D�S�S���� ���� �H�� ������ �V�L�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�� �L�Q�Y�H�F�H�� �V�X�L�� �F�R�Q�W�H�Q�X�W�L��
principali del Documento preliminare: il modello di valutazione prescelto, le modalità 
di �F�R�Q�G�X�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �S�D�U�W�H�F�L�S�D�]�L�R�Q�H�� �H�� �G�H�O�O�D�� �F�R�Q�V�X�O�W�D�]�L�R�Q�H���� �O�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H�� �H��
descrizione delle componenti ambientali di interesse per il territorio comunale di 
Arezzo���� �O�D�� �G�H�V�F�U�L�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �P�H�W�R�G�R�O�R�J�L�D�� �V�F�H�O�W�D�� �S�H�U�� �O�D�� �F�R�Q�G�X�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�·�D�Q�D�O�L�V�L��
ambientale del Piani ���� �O�·�H�O�H�Q�F�R�� �G�H�L�� �3�L�D�Q�L�� �H�� �3�U�R�J�U�D�P�P�L���� �V�L�D�� �G�L�� �S�D�U�L�� �O�L�Y�H�O�O�R�� �F�K�H��
sovraordinati, con i quali il PS e il PO si relaziona no , un indice ragionato del Rapporto 
�$�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� �H�� �O�·�H�O�H�Q�F�R�� �G�H�L�� �6�R�J�J�H�W�W�L�� �L�Q�� �P�D�W�H�U�L�D�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� �G�D�� �F�R�L�Q�Y�R�O�J�H�U�H�� �Q�H�O��
processo di VAS. 
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2.�� QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

2.1.�� Introduzione  

La VAS è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte 
di pianificazione, finalizzato ad assicurare che queste vengano considerate in modo 
appropriato, alla pari degli elementi economici e �V�R�F�L�D�O�L���� �D�O�O�·�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�L�� �P�R�G�H�O�O�L�� �G�L�� �V�Y�L�O�X�S�S�R��
sostenibile, a partire dalle prime fasi del processo decisionale. 

La VAS è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 42/2001/CE, che rimane anche il suo 
principale riferimento normativo a livello comunitario. Tale normativa è stata recepita a 
�O�L�Y�H�O�O�R���Q�D�]�L�R�Q�D�O�H���G�D�O�O�D���3�D�U�W�H���V�H�F�R�Q�G�D���G�H�O���'�H�F�U�H�W�R���/�H�J�L�V�O�D�W�L�Y�R���G�H�O�������D�S�U�L�O�H���������������Q�������������µ�1�R�U�P�H��
�L�Q���P�D�W�H�U�L�D���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�µ���H���G�D�O�O�H���V�X�H���V�X�F�F�H�V�V�L�Y�H���P�R�G�L�I�L�F�K�H���H���L�Q�W�H�J�U�D�]�L�R�Q�L�� 

A livello regionale si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 10 del 12 
febbraio 2010 �´Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione 
di  impatto ambientale (VIA) �H�� �G�L���Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�L���L�Q�F�L�G�H�Q�]�D�µ���� �F�K�H���q�� �V�W�D�W�D�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�D�� �G�D���X�Q�D��
serie di modifiche e integrazioni con �O�·�H�P�D�Q�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���/�5���������G�L�F�H�P�E�U�H���������������Q������������della LR 
17 febbraio 2012, n. 6 e con la più recente Legge Regionale n. 17 del 25/02/2016 .  

Di seguito si riporta una sintesi dei principali riferimenti normativi succitati.  

2.2.�� Normativa comunitaria  

A livello c �R�P�X�Q�L�W�D�U�L�R���� �D�� �S�D�U�W�L�U�H�� �G�D�J�O�L�� �D�Q�Q�L�� �¶������ �V�L�� �F�R�Q�I�L�J�X�U�D�� �O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�j�� �G�L�� �H�P�D�Q�D�U�H�� �X�Q�D��
Direttiva specifica concernente la valutazione di piani, politiche e programmi. Già nel 1973, 
infatti, con il Primo Programma di Azione Ambientale si evidenzia la necessità di ricorrere ad 
una valutazione ambientale estesa ai piani così da prevenire i danni ambientali, non con la 
�Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�·�L�P�S�D�W�W�R�� �G�H�O�O�H�� �R�S�H�U�H���� �P�D�� �J�L�j�� �D�� �P�R�Q�W�H�� �Q�H�O�� �S�U�R�F�H�V�V�R�� �G�L�� �S�L�D�Q�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H���� �0�D�� �q��
solo con il Quarto Programma di Azione Ambientale (1987) che si �I�R�U�P�D�O�L�]�]�D�� �O�·�L�P�S�H�J�Q�R�� �D�G��
estendere la procedura di valutazione di impatto ambientale anche alle politiche e ai piani. 
�&�R�Q���O�D���´�'�L�U�H�W�W�L�Y�D���+�D�E�L�W�D�W�µ���G�H�O������������ ���'�L�U�H�W�W�L�Y�D���������������&�(�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W�H���O�D���F�R�Q�V�H�U�Y�D�]�L�R�Q�H���G�H�J�O�L��
habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica) è stata inoltre prevista in 
maniera esplicita la valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi 
impatti, anche indiretti e cumulativi, sugli habitat tutelati. 

Vista la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore rispetto a quello progettuale, la 
Commissione Europea formula nel 1993 un rapporto riguardante la possibile efficacia di una 
specifica Direttiva VAS. Due anni dopo inizia la stesura della Direttiva la cui proposta viene 
adottata dalla Commissione Europea il 4 dicembre 1996. Tre anni dopo viene emanata 
�O�·�D�W�W�H�V�D�� �'�L�U�H�W�W�L�Y�D�� �����������������&�(���� �D�O�� �I�L�Q�H�� �G�L�� �´�J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �X�Q�� �H�O�H�Y�D�W�R�� �O�L�Y�H�O�O�R�� �G�L�� �S�U�R�W�H�]�L�R�Q�H��
�G�H�O�O�·�D�P�E�L�H�Q�W�H�� �H�� �G�L�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�L�U�H�� �D�O�O�·�L�Q�W�H�J�U�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�]�L�R�Q�L�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�L�� �D�O�O�·�D�W�W�R��
�G�H�O�O�·�H�O�D�E�R�U�D�]�L�R�Q�H�� �H�� �G�H�O�O�·�D�G�R�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �S�L�D�Q�L�� �H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�L���� �H�� �G�L�� �S�U�R�P�X�R�Y�H�U�H�� �O�R�� �V�Y�L�O�X�S�S�R��
sostenibile ���µ���� �H�� �F�K�H�� �L�Q�W�U�R�G�X�F�H�� �I�R�U�P�D�O�P�H�Q�W�H�� �D�� �O�L�Y�H�O�O�R�� �H�X�U�R�S�H�R�� �O�D�� �9�$�6�� �T�X�D�O�H�� �V�W�U�X�P�H�Q�W�R�� �G�L��
�Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H���G�H�J�O�L���H�I�I�H�W�W�L���G�L���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�W�L���S�L�D�Q�L���H���S�U�R�J�U�D�P�P�L���V�X�O�O�·�D�P�E�L�H�Q�W�H�����F�R�P�S�O�H�W�D�Q�G�R���F�R�V�u���L�O��
quadro degli strumenti di valutazione delle azioni antropiche afferenti il territorio e 
�O�·�D�P�E�L�H�Q�W�H�� 

                                                 
�� Direttiva VAS 2001/42/CE, art. 1. 
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2.3.�� Normativa nazionale  

�,�Q�� �,�W�D�O�L�D�� �O�·�D�W�W�H�Q�]�L�R�Q�H�� �D�W�W�U�L�E�X�L�W�D�� �D�O�O�D�� �9�$�6�� �K�D�� �F�R�P�L�Q�F�L�D�W�R�� �D�G�� �D�I�I�H�U�P�D�U�V�L�� �V�R�O�R�� �Q�H�J�O�L�� �X�O�W�L�P�L�� �D�Q�Q�L����
con orientamenti spesso diversificati. La necessità/op �S�R�U�W�X�Q�L�W�j���G�L���S�U�R�F�H�G�H�U�H���D�O�O�·�L�Q�W�H�J�U�D�]�L�R�Q�H��
della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione è ribadita dal cosiddetto 
�´�7�H�V�W�R�� �X�Q�L�F�R�� �L�Q�� �P�D�W�H�U�L�D�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�µ���� �D�S�S�U�R�Y�D�W�R�� �F�R�Q�� �'���� �/�J�V���� �Q���� �������� �G�H�O�� ���� �D�S�U�L�O�H�� ������������ �F�K�H��
tratta le procedure per la VAS dei piani e programmi di intervento sul territorio nella parte 
seconda, entrata in vigore il 31 luglio 2007. Recentemente con il D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 
2008 (entrato in vigore il 13 febbraio 2008) ed il D. Lgs. 128/2010 (entrato in vigore il 26 agosto 
2010), è stata attuata una profonda modifica dei contenuti di tutte le parti del suddetto 
�´�7�H�V�W�R�� �X�Q�L�F�R�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�µ���� �F�R�Q�� �S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H�� �U�L�J�X�D�U�G�R�� �D�O�O�D�� �S�D�U�W�H�� �V�H�F�R�Q�G�D���� �U�L�J�X�D�U�G�D�Q�W�H�� �O�H��
procedure per la valutazione strategica e per la valutazione di impatto ambientale. 

I�Q���S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���O�·�D�U�W���������S�U�H�Y�H�G�H���F�K�H���G�H�E�E�D�Q�R���H�V�V�H�U�H���V�R�W�W�R�S�R�V�W�L���D���9�$�6�����L�Q���J�H�Q�H�U�D�O�H�����W�X�W�W�L���L���S�L�D�Q�L��
�H�� �L�� �S�U�R�J�U�D�P�P�L�� �F�K�H�� �S�R�V�V�R�Q�R�� �D�Y�H�U�H�� �H�I�I�H�W�W�L�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�L�� �V�X�O�O�·�D�P�E�L�H�Q�W�H�� �H���� �L�Q�� �S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���� �T�X�H�O�O�L��
che appartengono a specifici settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione 
territoriale. Gli strumenti urbanistici comunali pertanto, in quanto strumenti di Piano dei 
territori comunali, rientrano nel campo di applicazione della Direttiva e, conseguentemente, 
per la loro approvazione, è necessario che sia condotta la VAS. 

2.4.�� Normativa regionale  

2.4.1.�� Legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 

La Regione Toscana ha attuato le previsioni contenute nella Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27.06.2001, in merito alla valutazione degli effetti 
s�X�O�O�·�D�P�E�L�H�Q�W�H�� �L�Q�G�R�W�W�L�� �G�D�L�� �S�L�D�Q�L�� �H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�L, attraverso la L.R.T. 10/10 e s.m.i. stabilendo 
���D�O�O�·�D�U�W����5) che sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 

-�� I Piani e i Programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria 
ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che 
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di 
localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di 
assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006; 

-�� I Piani e i Programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna 
selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). 

-�� le modifiche ai piani e programmi di cui ai punti precedenti, salvo le modifiche minori 
di  cui ai commi 3 e 3 ter (152). 

La legge regionale in esame ha conosciuto una prima serie di modifiche e integrazioni con 
�O�·�H�P�D�Q�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �/�5�� ������ �G�L�F�H�P�E�U�H�� ������������ �Q���� �������� �T�X�L�Q�G�L���� �F�R�Q�� �O�D�� �S�L�•�� �U�H�F�H�Q�W�H�� �/�5�� ������ �I�H�E�E�U�D�L�R��
2012, n. 6.  
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�,�Q�� �S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���� �T�X�H�V�W�·�X�O�W�L�P�D ha uniformato i procedimenti di valutazione sulla sostenibilità 
ambientale degli strumenti di programmazione e pianificazione, regionali e locali 
���D�V�V�R�J�J�H�W�W�D�W�L���D���9�$�6���D���Q�R�U�P�D���G�L���O�H�J�J�H�������G�H�W�H�U�P�L�Q�D�Q�G�R�����L�Q���F�R�Q�V�H�J�X�H�Q�]�D�����O�·�H�O�L�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D��
valutazione integrata che era originariamente prevista dalla L.R. n.1/2005 .  

�/�·�D�U�W���� ������della L.R.T. 10/10 definisce le modalità di svolgimento della VAS individuando le 
seguenti fasi e attività: 

-�� Verifica di assoggettabilità (fase di screening), processo eventualmente e 
preliminarmente attivato nei casi previsti da legge (art.5, comma 3) allo scopo di 
valutare se un piano o programma, o sua modifica, possa avere effetti significativi 
sull'ambiente e quindi sia da assoggettare alla procedura di VAS; 

-�� Fase preliminare(fase di scoping) alla stesura del rapporto ambientale, in cui viene 
predisposto un documento preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la 
portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel 
rapporto ambientale; 

-�� Elaborazione del rapporto ambientale, fase nella quale viene elaborato il documento 
contenente tutte le informazioni necessarie per la VAS; 

-�� Svolgimento delle consultazioni: i documenti redatti vengono messi a disposizione, con 
vari mezzi, sia ai soggetti con competenze ambientali (SCA) che al pubblico; 

-�� Valutazione è svolta dall'autorità competente sui documenti di Piano ed il rapporto 
ambientale tenendo conto degli esiti delle consultazioni, e si conclude con l'espressione 
del parere motivato; 

-�� Decisione e informazione circa la decisione è la fase di approvazione del piano da parte 
dell'autorità procedente e la relativa pubblicazione.  

-�� Monitoraggio in-itinere ed ex-post degli effetti ambientali del piano o del programma. 

 

�/�·�D�U�W�����������G�H�O�O�D��L.R.T. 10/10 disciplina la fase preliminare (fase di scoping), prevedendo venga 
predisposto un documento preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la 
portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto 
ambientale.  

Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto 
Ambientale, deve essere predisposto un documento preliminare contenente: 

-�� le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai 
possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione; 

-��  i �F�U�L�W�H�U�L���S�H�U���O�·�L�P�S�R�V�W�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���U�D�S�S�R�U�W�R���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� 

Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere 
nel Rapporto Ambientale, l'autorità procedente o il proponente trasmette, con modalità 
telematiche, il documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti 
competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro 
novanta giorni dall'invio del documento medesimo, fatto salvo il termine inferiore 
eventualmente concordato tra autorità procedente o proponente e autorità competente. 
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2.4.2.�� Legge Regionale n. 17 del 25/02/2016 

La Legge Regionale della Toscana n. 17 del 25/02/2016 ha modificato la L.R. 10/2010 per 
dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione e per adeguare la 
normativa regionale in materia di VAS e VIA alle modifiche intervenute nel Dlgs 152/2006.  

Nello specifico, é stata introdotta la procedura di verifica di assoggettabilità semplificata 
nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino 
modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS.  

�,�Q�� �T�X�H�V�W�L�� �F�D�V�L�� �O�·�D�X�W�R�U�L�W�j�� �S�U�R�F�H�G�H�Q�W�H�� ���3�$�� �F�K�H�� �H�O�D�E�R�U�D�� �L�O�� �S�L�D�Q�R���S�U�R�J�U�D�P�P�D�� �R�Y�Y�H�U�R�� �F�K�H�� �O�R��
�U�H�F�H�S�L�V�F�H�����D�G�R�W�W�D���R���D�S�S�U�R�Y�D�����S�X�z���F�K�L�H�G�H�U�H���D�O�O�·�D�X�W�R�U�L�W�j���F�R�P�S�H�W�H�Q�W�H�����F�X�L �V�S�H�W�W�D���O�·�D�G�R�]�L�R�Q�H��
�G�H�O�� �S�U�R�Y�Y�H�G�L�P�H�Q�W�R�� �G�L�� �Y�H�U�L�I�L�F�D�� �H�� �O�·�H�O�D�E�R�U�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �S�D�U�H�U�H�� �P�R�W�L�Y�D�W�R���� �X�Q�D�� �S�U�R�F�H�G�X�U�D��
�V�H�P�S�O�L�I�L�F�D�W�D���� �S�H�U�� �Y�H�U�L�I�L�F�D�U�H�� �F�K�H�� �W�D�O�L�� �Y�D�U�L�D�Q�W�L�� �Q�R�Q�� �F�R�P�S�R�U�W�L�Q�R�� �L�P�S�D�W�W�L�� �V�X�O�O�·�D�P�E�L�H�Q�W�H����
presentando una relazione motivata.  

Per quanto riguarda gli atti di governo del territorio soggetti a VAS, è stato previsto che non 
vengano sottoposti a VAS, né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi che non 
comportano variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo 
stesso strumento definisca i seguenti elementi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità 
ambientale delle trasformazioni previste: assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle 
dotazioni territoriali; indici di edificabilità; usi ammessi; contenuti plano-volumetrici, tipologici 
e costruttivi degli interventi. 

�3�H�U�� �T�X�D�Q�W�R�� �U�L�J�X�D�U�G�D�� �O�·�L�Q�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�H�� �V�X�O�O�D�� �G�H�F�L�V�L�R�Q�H���� �q�� �V�W�D�W�R�� �S�U�H�Y�L�V�W�R�� �F�K�H�� �V�X�O�� �%�8�5�7�� �Y�H�Q�J�D��
�S�X�E�E�O�L�F�D�W�R�� �V�R�O�R�� �O�·�D�Y�Y�L�V�R�� �G�H�O�O�·�D�Y�Y�H�Q�X�W�D�� �D�S�S�U�R�Y�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �S�L�D�Q�R�� �R�� �S�U�R�J�U�D�P�P�D�� ���L�Q��
precedenza era prevista la pubblicazi �R�Q�H���V�X�O���%�8�5�7���G�H�O�O�·�L�Q�W�H�U�D���G�H�F�L�V�L�R�Q�H�����H���F�K�H���O�D���G�H�F�L�V�L�R�Q�H��
finale �² costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere 
motivato e dalla dichiarazione di sintesi �² venga pubblicata sul sito istituzionale del 
�S�U�R�S�R�Q�H�Q�W�H�����G�H�O�O�·�D�X�W�R�U�L�W�j �S�U�R�F�H�G�H�Q�W�H���H���G�H�O�O�·�D�X�W�R�U�L�W�j���F�R�P�S�H�W�H�Q�W�H�����F�R�Q���O�·�L�Q�G�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�L���G�R�Y�H��
poter consultare il piano o programma approvato ed il rapporto ambientale, comprensivo 
delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria 
relativa al piano o programma. 

2.4.3.�� La �/�H�J�J�H�� �U�H�J�L�R�Q�D�O�H�� ������ �Q�R�Y�H�P�E�U�H�� ������������ �Q���� ������ �´�1�R�U�P�H�� �S�H�U�� �L�O�� �J�R�Y�H�U�Q�R�� �G�H�O 
territorio  

La �/�H�J�J�H���U�H�J�L�R�Q�D�O�H�������� �Q�R�Y�H�P�E�U�H�������������� �Q���� ������ �´�1�R�U�P�H���S�H�U���L�O���J�R�Y�H�U�Q�R���G�H�O �W�H�U�U�L�W�R�U�L�R�µ���� �D�O�O�·�D�U�W��������
�´�'�L�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�L�� �J�H�Q�H�U�D�O�L�� �S�H�U�� �O�D�� �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� �V�W�U�D�W�H�J�L�F�D�� �Gegli atti di governo del 
�W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���H���G�H�O�O�H���U�H�O�D�W�L�Y�H���Y�D�U�L�D�Q�W�L���´���V�S�H�F�L�I�L�F�D���F�K�H���� 

-�� Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al 
procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le 
modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di 
�Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H���V�W�U�D�W�H�J�L�F�D���´�9�$�6�µ�����G�L���Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H���G�L���L�P�S�D�W�W�R���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H���´�9�,�$�µ��
e di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale).  

-�� Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di 
�F�X�L�� �D�O�O�·�� �D�U�W�L�F�R�O�R�� ������ �G�H�O�� �G���O�J�V���� �������������������� �Q�p�� �O�D�� �9�$�6�� �S�H�U�� �O�H�� �Y�D�U�L�D�Q�W�L�� �D�J�O�L�� �V�W�U�X�P�H�Q�W�L�� �G�L��
pianificazione territoriale e urbanistica che costituiscono adeguamento a piani 
sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a VAS. 
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3.�� IL NUOVO PIANO STRUTTURALE E IL PIANO OPERATIVO  

3.1.��Premessa  

La Regione Toscana, con Legge �5�H�J�L�R�Q�D�O�H�������� �Q�R�Y�H�P�E�U�H�������������� �Q���������� �U�H�F�D�Q�W�H���´�1�R�U�P�H���S�H�U���L�O��
�J�R�Y�H�U�Q�R���G�H�O���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R�µ�����K�D���S�Uofondamente aggiornato il quadro di riferimento normativo. 

Il Capo II della LRT 65/2014 identifica i soggetti e gli atti di governo del territorio, distinguendo 
fra due principali livelli, pianificazione territoriale e pianificazione urbanistica.  

I comuni esercitano le funzioni primarie ed essenziali della pianificazione urbanistica, 
attraverso: 

-�� il piano strutturale, che costituisce lo strumento di pianificazione territoriale di 
competenza comunale; 

-�� il piano operativo, che costituisce lo strumento di pianificazione urbanistica; 

-�� i piani attuativi, comunque denominati, che costituiscono gli strumenti di pianificazione 
esecutiva. 

3.2.��Il Piano Strutturale 

�,�O�� �3�L�D�Q�R�� �6�W�U�X�W�W�X�U�D�O�H���� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D�W�R�� �G�D�O�O�·�D�U�W���� ������ �G�H�O�O�D�� �/�5�7�� ������������������ �V�L�� �F�R�P�S�R�Q�H�� �G�H�O�� �T�X�D�G�U�R��
conoscitivo, dello statuto del territorio e della strategia dello sviluppo sostenibile. 

Il Quadro conoscitivo ���� �F�R�P�S�U�H�Q�G�H�� �O�·�L�Q�V�L�H�P�H�� �G�H�O�O�H�� �D�Q�D�O�L�V�L�� �Q�H�F�H�V�V�D�U�L�H�� �D�� �T�X�D�O�L�I�L�F�D�U�H�� �O�R�� �V�W�D�W�X�W�R��
del territorio e costituisce i quadro di riferimento di supporto per la strategia dello sviluppo 
sostenibile. 

Lo Statuto del Territorio , specificando quanto previsto nel PIT/PPR e nel PTCP, contiene: 

-�� Patrimonio territoriale ���� �G�H�V�F�U�L�Y�H�� �O�·�L�Q�V�L�H�P�H�� �G�H�O�O�H�� �V�W�U�X�W�W�X�U�H�� �G�L�� �O�X�Q�J�D�� �G�X�U�D�W�D�� �S�U�R�G�R�W�W�H�� �G�D�O�O�D��
coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore 
per le generazioni presenti e future; 

-�� Invarianti strutturali : identificano i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che 
assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del 
patrimonio territoriale; 

-�� Perimetrazione del territorio urbanizzato , costituito dai centri storici, dalle aree edificate 
�F�R�Q�� �F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�j�� �G�H�L�� �O�R�W�W�L�� ���«������ �O�H�� �D�W�W�U�H�]�]�D�W�X�U�H�� �H�� �L�� �V�H�U�Y�L�]�L���� �L�� �S�D�U�F�K�L�� �X�U�E�D�Q�L���� �J�O�L�� �L�P�S�L�D�Q�W�L��
tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione 
primaria. Il perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di 
�U�L�T�X�D�O�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H�� �H�� �U�L�J�H�Q�H�U�D�]�L�R�Q�H�� �X�U�E�D�Q�D���� ���«������ �O�D�G�G�R�Y�H�� �F�L�z�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�L�V�F�D�� �D�� �T�X�D�O�L�I�L�F�D�U�H�� �L�O��
disegno dei margini urbani; 

-�� Perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza  (art. 66); 

-�� Ricognizione delle prescrizioni del PIT/PPR e del PTCP ; 

-�� Regole di  tutela e disciplina del patrimonio territoriale ���� �F�R�P�S�U�H�Q�V�L�Y�H�� �G�H�O�O�·�D�G�H�J�X�D�P�H�Q�W�R��
della disciplina paesaggistica del PIT/PP R; 

-�� �5�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�L���V�W�D�W�X�W�D�U�L���S�H�U���O�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���8�7�2�(���H���S�H�U���O�H���U�H�O�D�W�L�Y�H���V�W�U�D�W�H�J�L�H�� 
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La Strategia dello sviluppo sostenibile , contiene: 

-�� le Unità Territoriali Omogenee Elementari  (UTOE): identificano parti riconoscibili della città 
e/o del territorio, rappresentano le unità urbanistiche elementari del progetto del Piano 
Strutturale, costituiscono il riferimento territoriale per la definizione delle dimensioni 
massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni, al fine di assicurare 
�X�Q�·�H�T�X�L�O�L�Erata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo 
territoriale; 

-�� gli Obiettivi da perseguire nel governo del territorio e gli obiettivi per le diverse UTOE; 

-�� le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni, articolate 
per UTOE e per categorie funzionali; 

-�� �L�� �V�H�U�Y�L�]�L�� �H�� �O�H�� �G�R�W�D�]�L�R�Q�L�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�� �S�X�E�E�O�L�F�K�H�� �Q�H�F�H�V�V�D�U�L�H�� �S�H�U�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �O�·�H�I�I�L�F�L�H�Q�]�D�� �H�� �O�D��
qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, articolati per UTOE , nel rispetto degli 
standard di cui al dm 1444/1968; 

-�� gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la 
qualità degli insediamenti (artt. 62 e 63), compresi quelli diretti a migliorare il grado di 
accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città; 

-�� gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico - ambientale, o per azioni 
di riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di 
�G�H�J�U�D�G�R���G�L���F�X�L���D�O�O�·�D�U�W�L�F�R�O�R�������������F�R�Pma 1, lette r e a) e b); 

-�� gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi sul territorio di competenza 
regionale (art. 88, comma 7, lettera c) e gli ambiti territoriali per la localizzazione di 
interventi di competenza provinciale (art. 90, comma 7, lettera b). 

Il Piano Strutturale contiene inoltre: 

-�� le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano; 

-�� la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale; 

-�� �O�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H�� �Gelle aree caratterizzate da degrado urbanistico e caratterizzate da 
degrado socio-economico (art. 123, comma 1, lettere a e b); 

-�� la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni 
pubbliche urbane ; 

-�� le misure di salvaguardia. 

3.3.��Il Piano Operativo 

�,�O���3�L�D�Q�R���R�S�H�U�D�W�L�Y�R���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D���O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j���X�U�E�D�Q�L�V�W�L�F�D���H�G���H�G�L�O�L�]�L�D���S�H�U���O�·�L�Q�W�H�U�R���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���F�R�P�X�Q�D�O�H�����L�Q��
conformità al Piano Strutturale. 

Il Piano Operativo si compone di due parti: 

-�� la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti , valida a tempo indeterminato; 

-�� la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi , infrastrutturali ed edilizi del 
territorio, con valenza quinquennale. 
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La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti  individua e definisce: 

-�� le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle 
riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale; 

-�� la disciplina del territorio rurale, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici 
o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale e la specifica disciplina per il recupero 
del patrimonio edilizio esistente; 

-�� gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato; 

-�� la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, qualora prevista come 
parte integrante del Piano Operativo; 

-�� le zone connotate da condizioni di degrado. 

La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi  individua e definisce: 

a. �� gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i 
piani attuativi; 

b. �� gli interventi di rigenerazione urbana (art. 125); 

c. �� i progetti unitari convenzionati di cui (art. 121); 

d. �� �J�O�L�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�� �G�L�� �Q�X�R�Y�D�� �H�G�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H�� �F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�L�� �D�O�O�·�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�� �S�H�U�L�Petro del territorio 
urbanizzato; 

e.�� �O�H���S�U�H�Y�L�V�L�R�Q�L���U�H�O�D�W�L�Y�H���D�O�O�·�H�G�L�O�L�]�L�D���U�H�V�L�G�H�Q�]�L�D�O�H���V�R�F�L�D�O�H�� 

f.�� �O�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �D�U�H�H�� �G�H�V�W�L�Q�D�W�H�� �D�G�� �R�S�H�U�H�� �G�L�� �X�U�E�D�Q�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �S�U�L�P�D�U�L�D�� �H�� �V�H�F�R�Q�G�D�U�L�D��
(comprese aree standard di cui al dm 1444/1968 e le eventuali aree da destinare a 
previsioni per la mobilità ciclistica); 

g. �� �O�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H���G�H�L���E�H�Q�L���V�R�W�W�R�S�R�V�W�L���D���Y�L�Q�F�R�O�R���D�L���I�L�Q�L���H�V�S�U�R�S�U�L�D�W�L�Y�L�� 

h.�� le modalità di applicazione della perequazione e compensazione urbanistica. 

Il Piano Operativo può inoltre individuare gli edifici esistenti non più compatibili con gli 
indirizzi della pianificazione, favorendo forme di compensazione rispondenti al pubblico 
interesse. 
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3.4.��Obiettivi de l Piano Strutturale e del Piano Operativo 

3.4.1.�� Aree tematiche, ambiti strategici e obiettivi 

Gli obiettivi del Piano Strutturale e del Piano Operativo sono stati riorganizzati e articolati, a 
partire da quanto indicato nelle Linee guida approvate dal Consiglio Comunale, secondo 
la seguente struttura:   

-�� Aree tematiche.  Sono state confermate le 3 aree identificate dalle Linee guida; 

-�� Ambiti strategici , integrati e ridefiniti rispetto a quanto riportato nelle Linee guida; 

-�� Obiettivi generali direttamente correlati con gli  Ambiti strategici �����Y�D�O�H�Y�R�O�L���S�H�U���O�·�L�Q�W�H�U�R��
territorio; 

-�� Obiettivi specifici , validi per tutto il territorio comunale, gli obiettivi sono stati selezionati a 
partire dai documenti comunali formalmente approvati (Linee guida e DUP) ed integrati 
con alcuni obiettivi indicati nel PIT/PPR e nel PS vigente, ritenuti tuttora validi; la sigla PSv 
indica obiettivi derivanti dal Piano Strutturale vigente mentre la sigla PIT/PPR identifica 
obiettivi direttamente riferibili al Piano Paesaggistico Regionale; 

Gli Obiettivi specifici del Piano Strutturale e del Piano Operativo sono ulteriormente precisati 
e contestualizzati in relazione alle diverse Unità Territoriali Organiche Elementari. 

Aree tematiche PS  Ambiti  strategici  

a. Città e insediamenti urbani  

�D�������6�Y�L�O�X�S�S�R���H�T�X�L�O�L�E�U�D�W�R���G�H�O�O�·�H�F�R�Q�R�P�L�D���W�X�U�L�V�W�L�F�D 

a2. Recupero e sviluppo delle attività produttive  

a3. Recupero della reside nza  

�D�������5�L�T�X�D�O�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H���H���U�L�J�H�Q�H�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�·�L�Q�V�H�G�L�D�P�H�Q�W�R 

b. Territorio rurale  

b1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio di 
pregio  

b2. Tutela e incremento degli ecosistemi naturali e 
�G�H�O�O�·�H�F�R�Q�R�P�L�D���D�J�U�L�F�R�O�D 

b3. Valorizzazione del pa esaggio  

b4. Equilibrio idrogeomorfologico del territorio  

c. Mobilità & infrastrutture  

c1. Trasporti e mobilità sostenibile  

c2. Potenziamento dei collegamenti infrastrutturali  

c3. Dotazioni infrastrutturali tecnologiche  
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3.4.2.�� Obiettivi generali e obiettivi specifici 

a. Città e insediamenti urbani 

�D�������6�Y�L�O�X�S�S�R���H�T�X�L�O�L�E�U�D�W�R���G�H�O�O�·�H�F�R�Q�R�P�L�D���W�X�U�L�V�W�L�F�D 

Obiettivo generale :  

-�� Sviluppare l'economia del turismo in modo equilibrato rispetto alle dinamiche urbane 
e territoriali  

Obiettivi specifici : 

-�� �4�X�D�O�L�I�L�F�D�U�H���O�·�R�I�I�H�Uta turistica della città e del territorio valorizzandone le vocazioni 

-�� �,�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�U�H���H���T�X�D�O�L�I�L�F�D�U�H���O�·�D�F�F�R�J�O�L�H�Q�]�D���H�G���L���V�H�U�Y�L�]�L���W�X�U�L�V�W�L�F�L 

a2. Recupero e sviluppo delle attività produttive 

Obiettivo generale:  

-�� Promuovere il recupero e lo sviluppo delle attività produttive 

Obiettivi specifici:  

-�� Favorire la riqualificazione ed il riuso delle aree e degli immobili produttivi dismessi o 
sottoutilizzati 

-�� �)�D�Y�R�U�L�U�H���O�·�L�Q�Q�R�Y�D�]�L�R�Q�H���W�H�F�Q�R�O�R�J�L�F�D���G�H�O�O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j 

-�� Promuovere uno sviluppo economico sostenibile e di qualità, legato alle tradizioni 
storico culturali 

-�� Sostenere le attività economiche del territorio, valorizzando le eccellenze 

a3. Recupero della residenza. 

Obiettivo generale:  

-�� Favorire il recupero del patrimonio edilizio residenziale 

Obiettivi specifici:  

-�� Conservare e va �O�R�U�L�]�]�D�U�H���L�O���S�D�W�U�L�P�R�Q�L�R���H�G�L�O�L�]�L�R���V�W�R�U�L�F�R���X�U�E�D�Q�R�����«�����3�6�Y 1) 

-�� Favorire la riqualificazione energetica, ambientale e sismica del patrimonio edilizio e 
abitativo 

-�� �3�U�R�P�X�R�Y�H�U�H���O�·�L�Q�Q�D�O�]�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�D���T�X�D�O�L�W�j���G�H�J�O�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L���D���F�D�U�D�W�W�H�U�H���U�H�V�L�G�H�Q�]�L�D�O�H 

a.4 Riqualificaz �L�R�Q�H���H���U�L�J�H�Q�H�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�·�L�Q�V�H�G�L�D�P�H�Q�W�R 

Obiettivo generale:  

-�� Riqualificare e rigenerare il sistema insediativo urbano 

Obiettivi specifici:  

-�� Salvaguardare e valorizzare il carattere policentrico e le specifiche identità 
paesaggistiche delle diverse forme insediative (PIT/PPR) 
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-�� Riequilibrare le previsioni insediative a carattere residenziale e produttivo (evitando la 
dispersione funzionale ed insediativa del costruito) 

-�� Favorire i processi di rigenerazione urbana e riqualificazione degli assetti insediativi 

-�� Imple �P�H�Q�W�D�U�H���O�D���F�R�Q�Q�H�W�W�L�Y�L�W�j���H�F�R�O�R�J�L�F�D���D�O�O�·�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���V�L�V�W�H�P�D���X�U�E�D�Q�R 

-�� Qualificare la dotazione di spazi pubblici (quale elemento di ricucitura fra le parti) 

-�� Valorizzare e incrementare le attività culturali e le attrezzature (PSv 3) 

-�� Contenere il consumo di nuovo suolo.  
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b. Territorio rurale 

b1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio di pregio 

Obiettivo generale:  

-�� Conservare e valorizzare il patrimonio edilizio di pregio 

Obiettivi specifici:  

-�� Favorire il recupero e la valorizzare del patrimonio edilizio storico (PSv 1) 

-�� �)�D�Y�R�U�L�U�H���O�D���U�L�T�X�D�O�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H���H�G���L�O���U�L�X�V�R���G�H�O�O�·�H�G�L�O�L�]�L�D���U�X�U�D�O�H���H�V�L�V�W�H�Q�W�H 

-�� Salvaguardare le valenze paesaggistiche del contesto insediativo rurale 

�E�������7�X�W�H�O�D���H���L�Q�F�U�H�P�H�Q�W�R���G�H�J�O�L���H�F�R�V�L�V�W�H�P�L���Q�D�W�X�U�D�O�L���H���G�H�O�O�·�H�F�R�Q�R�P�L�D���D�J�U�L�F�R�O�D�� 

Obiettivo generale:  

-�� Tutelare e incrementare gli ecosistemi naturali e l'economia agricola 

Obiettivi specifici:  

-�� �7�X�W�H�O�D�U�H���O�·�H�F�R�V�L�V�W�H�P�D���D�J�U�R�I�R�U�H�V�W�D�O�H�����R�W�W�L�P�L�]�]�D�U�H���H���Y�D�O�R�U�L�]�]�D�U�H���O�·�X�V�R���G�H�O�O�H���U�L�V�R�U�V�H�����3�6�Y������ 

-�� Migliorare la valenza ecosistemica del territorio (PIT/PPR) 

-�� Salvaguardare e valorizzare il carattere multifunzionale dei paesaggi rurali (PIT/PPR) 

-�� Assicurare coevoluzioni virtuose fra paesaggi rurali e attività agro-silvo-pastorali 
(PIT/PPR) 

b3. Valorizzazione del paesaggio 

Obiettivo generale:  

-�� Valorizzare il patrimonio paesaggistico territoriale 

Obiettivi specifici:  

-�� Valorizzare la molteplicità dei paesaggi (PIT/PPR) 

-�� Valorizzare la ricchezza del patrimonio paesaggistico e dei suoi elementi strutturanti 
(PIT/PPR) 

-�� Salvaguardare e valorizzare il paesaggio come tessuto connettivo del sistema 
territoriale 

-�� Garantire la fruizione collettiva dei diversi paesaggi (PIT/PPR)  

b4. Equilibrio idrogeomorfologico 

Obiettivo generale:  

-�� �*�D�U�D�Q�W�L�U�H���O�·�H�T�X�L�O�L�E�U�L�R���L�G�U�R�J�H�R�P�R�U�I�R�O�R�J�L�F�R���G�H�L���V�L�V�W�H�P�L���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�����3�,�7���3�3�5�� 

Obiettivi specifici:  

-�� Evitare l �·�L�Q�F�U�H�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�H���F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�L���G�L���U�L�V�F�K�L�R���L�G�U�R�J�H�R�O�R�J�L�F�R 

-�� Mitigare le criticità idrogeologiche del territorio 
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-�� Incrementare la resilienza complessiva del sistema urbano e territoriale 
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c. Mobilità & infrastrutture 

c1. Trasporti e mobilità sostenibile  

Obiettivo generale:  

-�� Promuovere forme di mobilità sostenibile urbana e territoriale 

Obiettivi specifici:  

-�� Contenere gli impatti dei grossi flussi di traf fico sulla città 

-�� Incrementare le possibilità di trasporto pubblico e collegare le nuove urbanizzazioni 
(PSv 5) 

-�� I�Q�W�H�J�U�D�U�H���O�D���U�H�W�H���G�L���S�H�U�F�R�U�V�L���F�L�F�O�R�S�H�G�R�Q�D�O�L���X�U�E�D�Q�L���H���G�·�D�U�H�D���Y�D�V�W�D 

-�� Favorire la fruizione lenta del paesaggio (in connessione con la rete ciclabile 
regionale)  

c2. Potenziamento dei collegamenti infrastrutturali. 

Obiettivo generale:  

-�� Potenziare i collegamenti infrastrutturali a completamento della rete 

Obiettivi specifici:  

-�� Completare i collegamenti infrastrutturali viari di rango territoriale 

-�� Completare/Integrare la rete infrastrutturale viaria urbana e le sue connessioni 
territoriali 

-�� Ottimizzare la circolazione della auto senza incoraggiare una crescita diffusa della 
città  (PSv 4) 

-�� Potenziare �O�·�L�Q�W�H�J�U�D�]�L�R�Q�H���I�U�D���O�H���U�H�W�L���I�H�U�U�R�Y�L�D�U�L�H 

c3. Dotazioni infrastrutturali tecnologiche  

Obiettivo generale:  

-�� Implementare il sistema delle infrastrutture tecnologiche 

Obiettivi specifici:  

-�� Implementare le infrastrutture per la gestione e il trattamento dei rifiuti (ciclo dei rifiuti) 

-�� �)�D�Y�R�U�L�U�H�� �O�·�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �L�P�S�L�D�Q�W�L�� �H�� �V�H�U�Y�L�]�L�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�L�� �Q�H�O�O�H�� �D�U�H�H�� �S�U�R�G�X�W�W�L�Y�H��
(Regolamento APEA Regione Toscana n. 74/2009) 

-�� Efficientare il sist �H�P�D�� �L�G�U�L�F�R�� ���F�L�F�O�R�� �G�H�O�O�·�D�F�T�X�D���� �H�� �G�L�� �H�U�R�J�D�]�L�R�Q�H�� �H�Q�H�U�J�H�W�L�F�D�� �D�G�� �X�V�R��
urbano. 
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4.�� LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL NUOVO PS E DEL PO DEL COMUNE DI 

AREZZO  

4.1.��Modello di valutazione 

Il processo di VAS, ben codificato dalle direttive comunitarie, nazionali e regionali, in termini 
di metodologia e contenuti da implementare, prevede diverse attività di reperimento delle 
informazioni e loro elaborazione e valutazione, secondo un percorso logico che porta ad 
una valutazione finale dei Piani, i cui risultati vengono ri �S�R�U�W�D�W�L�� �D�O�O�·�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L�� �D�S�S�R�V�L�W�L��
�G�R�F�X�P�H�Q�W�L���G�D���U�H�Q�G�H�U�H���S�X�E�E�O�L�F�L�����L�Q���X�Q�·�R�W�W�L�F�D���G�L���W�U�D�V�S�D�U�H�Q�]�D���H��percorribilità della procedura. 

La valutazione ambientale del Piano si sviluppa quindi secondo un modello di valutazione 
che, progressivamente, si arricchisce e sostanzia anche attraverso gli apporti dei diversi 
soggetti coinvolti nel processo.  

Attraverso il modello proposto, partendo dai concetti generali della sostenibilità 
ambientale, si perviene progressivamente ad un quadro valutativo aderente alla situazione 
locale, dove si verifica una effettiva integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, 
contestualizzati per il territorio comunale di Arezzo, con le reali azioni del piano. Tale risultato 
si concretizza attraverso i seguenti passaggi: 

 

Fase 1 - Scoping 

Soggetti da coinvolgere nel processo di VAS 

���� Identificazione degli Enti e delle Autorità con competenze in materia ambientale 

���� Identificazione dei soggetti interessati dalle scelte locali e dal loro processo di 

valutazione 

Sintesi dello scenario e degli obiettivi di organizzazione territoriale 

Fornire un quadro degli obiettivi del nuovo PS e del PO  

Quadro della programmazione e pianificazione sovraordinata e di pari livello 

���� Identificazione dei Piani e P �U�R�J�U�D�P�P�L�� �F�K�H�� �K�D�Q�Q�R�� �L�Q�I�O�X�H�Q�]�D�� �V�X�O�O�·�D�P�E�L�W�R�� �W�H�U�U�L�W�R�U�Lale di 

Arezzo 

Valutazione preliminare delle relazioni fra contenuti generali di piano e componenti 
ambientali  

���� Identificazione delle componenti ambientali di interesse per il territorio comunale di 

Arezzo  

���� Valutazione preliminare �G�H�L���S�R�W�H�Q�]�L�D�O�L���H�I�I�H�W�W�L���G�·�Lmpatto delle scelte del Piano 

Output: 

documento preliminare che comprende: 

���� lista dei soggetti da coinvolgere nel processo di VAS; 

���� lista dei Piani e P �U�R�J�U�D�P�P�L���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���S�H�U���O�·�D�Q�D�O�L�V�L���G�L���F�R�H�U�H�Q�]�D���H�V�W�H�U�Q�D�� 
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���� obiettivi generali e specifici del nuovo PS e del PO 

���� analisi delle componenti ambientali 

���� Valutazione preliminare dei potenziali �H�I�I�H�W�W�L���G�·�L�P�S�D�W�W�R���G�H�O�O�H���V�F�H�O�W�H���G�L���3�L�D�Q�R 

 

Fase 2 - Analisi del contesto e valutazione di coerenza esterna 

Analisi ambie ntale del contesto 

���� Individuazione, attraverso le criticità e potenzialità individuate, di obiettivi ed indirizzi che 

possono orientare le scelte di Piano 

���� Raccolta delle indicazioni provenienti dai soggetti competenti in materia ambientale 

Analisi della coerenza esterna 

���� Analisi e valutazione delle indicazioni provenienti dai programmi e piani sovraordinati e di 

pari livello 

���� Individuazione, sulla base delle indicazioni pervenute, di obiettivi ed indirizzi che possono 

orientare le scelte di Piano 

Contestualizzazione dei criteri di sostenibilità ambientale 

���� Individuazione dei criteri generali di sostenibilità ambientale 

���� Individuazione e selezione di obiettivi di sviluppo sostenibile riconducibili al caso locale 

Output:  

���� quadro sinottico di valutazione: obiettivi del nuovo PS e del PO/obiettivi dei Piani e 

Programmi sovraordinati e di pari livello 

���� elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici per il territorio comunale di 

Arezzo e per le questioni strategiche del PO e della variante al PS 

 

Fase 3 �² Valutazione ambientale del Piano 

Coerenza tra obiettivi di piano e obiettivi di sviluppo sostenibile 

���� Identificazione di obiettivi specifici di Piano articolati per singole UTOE 

���� Confronto fra gli obiettivi specifici di Piano e gli obiettivi di sviluppo sostenibile attinenti al 

contesto locale  

���� Formulazione di un primo livello di coerenza fra obiettivi specifici di piano e obiettivi di 

sviluppo sostenibile 
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Coerenza delle azioni di piano con i requisiti della sostenibilità ambientale 

���� Identificazione delle azioni di piano strutturate in funzione degli ambiti territoriali e degli 

�R�E�L�H�W�W�L�Y�L���V�S�H�F�L�I�L�F�L���G�L���S�L�D�Q�R���S�H�U���H�V�V�L���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�����D�Q�F�K�H���D�W�W�U�D�Y�H�U�V�R���O�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H���G�L���L�S�R�W�H�V�L��

di piano alternative 

���� Valutazione delle azioni di piano rispetto al complesso dei requisiti di sostenibilità 

ambientale 

���� Eventuale rimodulazione delle scelte di Piano ed elaborazione di indicazioni circa le 

modalità attuative delle azioni di Piano (localizzazione, caratteri tipologici e realizzativi 

delle opere, ecc) 

Output:  

���� elenco delle azioni di Piano per le diverse questioni strategiche per il territorio comunale 

���� quadro sinottico di valutazione: azioni di piano/obiettivi  

 

Fase 4 �² Valutazione ambientale del Piano 

�9�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H���G�H�J�O�L���H�I�I�H�W�W�L���G�H�O�O�H���V�F�H�O�W�H���G�L���3�L�D�Q�R���V�X�O�O�·�D�P�E�L�H�Q�W�H 

���� Valutazione delle interferenze delle azioni di Piano con le componenti ambientali  

���� Individuazione delle alternative di Piano che determinano i minori impatti negativi 

�V�X�O�O�·�D�P�E�L�H�Q�W�H���� �H�Y�H�Q�W�X�D�O�H�� �U�L�P�R�G�X�O�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �D�]�L�R�Q�L�� �G�L�� �3�L�D�Q�R�� �H�G�� �H�O�D�E�R�U�D�]�L�R�Q�H�� �G�L��

indicazioni circa le loro modalità attuative 

Output: 

���� quadro sinottico di valutazione: azioni di Piano/componenti ambientali 
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Il modello di valutazione sopra descritto può essere schematizzato secondo il diagramma 
seguente: 

Definizione degli obiettivi generali di Piano  

�E �E 
Indirizzi derivanti dagli incontri 

previsti dal procedimento di VAS e 
dai documenti comunali 

formalmente approvati (Linee 
guida e DUP)   

Analisi del contesto per componenti ambientali  

�E �E �E 

Definizione degli obiettivi specifici di Piano  
Definizione degli obiettivi di 

sostenibilità generali e correlati  

�E 

�E 

Analisi d i coerenza esterna  

�E 
Rimodulazione obiettivi specifichi e definizione di strategie  

ed azioni di Piano  

�E 
Valutazione della coerenza delle azioni di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità correlati  

�E 
Indicazione di eventuali misure di prev enzione e mitigazione e ridefinizione delle azioni di piano  

 

4.2.��Il processo partecipato di costruzione dello strumento urbanistico comunale 

Le modalità di coinvolgimento nel processo partecipativo della cittadinanza e dei portatori 
di interessi specifici seguono una logica multicanale, per offrire a tutti gli stakeholders diverse 
modalità di partecipazione. In particolare saranno integrati incontri in presenza con 
modalità di discussione tramite il web.  

�/�·�D�S�S�U�R�F�F�L�R�� �D�O�O�D�� �S�U�R�J�H�W�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �S�U�R�F�H�V�V�R�� �S�D�U�W�H�F�L�S�D�W�Lvo proposto è quello di operare in 
modo incrementale, in modo da comprendere meglio come rispondere alle esigenze del 
piano discutendole con gli attori. Il processo partecipato è progettato a partire da una 
riflessione sul lavoro da svolgere ed in modo da integrare i diversi gradi della scala di 
partecipazione: 

1.�� Informazione 

2.�� Consultazione 

3.�� Co -progettazione 

Di seguito sono riportati, per ciascun livello della scala di partecipazione, i contenuti di 
massima che orientano la progettazione del percorso partecipativo. 
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Informazione 

È il primo livello e requisito base di qualsiasi partecipazione. Occorre informare gli 
stakeholders su quello che si vuole fare, e costruire un sistema di comunicazione che 
�F�R�V�W�L�W�X�L�V�F�D���O�D���V�W�U�X�W�W�X�U�D���S�H�U���O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���S�D�U�W�H�F�L�S�D�]�L�R�Q�H���� 

Le f�L�Q�D�O�L�W�j���G�H�O�O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���L�Q�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�H���H���F�R�P�X�Q�L�F�D�]�L�R�Q�H���V�R�Q�R���T�X�H�O�O�H���G�L���L�Q�I�R�U�P�D�U�H���V�X�O�O�·�D�]�L�R�Q�H��
�D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�D�� �G�H�O�O�·�(�Q�W�H�� �H�� �V�X�O�O�H�� �F�R�P�S�H�W�H�Q�]�H�� �H�� �R�E�L�H�W�W�L�Y�L�� �G�H�O�O�R�� �V�W�U�X�P�H�Q�W�R�� �X�U�E�D�Q�L�V�W�L�F�R��
comunale, favorire la partecipazione della cittadinanza alle fasi di elaborazione del Piano, 
�S�U�R�P�X�R�Y�H�U�H�� �L���F�R�Q�W�H�Q�X�W�L�� �G�H�O�� �3�6�� �H�� �3�2�� �H�� �V�W�L�P�R�O�D�U�H���L�O�� �V�H�Q�V�R�� �G�L�� �F�R�P�X�Q�L�W�j�� �D�O�O�·�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�·�D�P�E�L�W�R��
territoriale comunale. 

Le azioni di informazione, finalizzate al coinvolgimento degli stakeholders, sono rivolte sia alla 
genericità dei cittadini del Comune di Arezzo, sia gruppi di destinatari specifici intesi anche 
�F�R�P�H���P�R�O�W�L�S�O�L�F�D�W�R�U�L���G�H�O�O�·�,�Q�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�H�����,�Q���S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���W�U�D���T�X�H�V�W�·�X�O�W�L�P�L���q���S�R�V�V�L�E�L�O�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�U�H���L�Q��
questa fase: 

���� Associazioni e portatori di interessi collettivi  

���� Organizzazioni e associazion �L���G�L���F�D�W�H�J�R�U�L�D�����S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�L�����L�P�S�U�H�V�H�����«�� 

���� Mondo della scuola e della ricerca 

���� Testimoni privilegiati 

���� �)�U�X�L�W�R�U�L���G�H�O�O�D���F�L�W�W�j�������F�L�W�\���X�V�H�U�V�������W�X�U�L�V�W�L�������«�� 

Le attività di informazione saranno articolate in fasi che si svilupperanno in parallelo 
�D�O�O�·�H�Y�R�O�X�]�L�R�Q�H�� �G�H�O��processo di pianificazione e definizione dello strumento urbanistico e in 
relazione al progressivo coinvolgimento della popolazione, fino alla fase di diffusione dei 
risultati. 

 

�/�·�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���L�Q�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�H���H���F�R�P�X�Q�L�F�D�]�L�R�Q�H���U�L�J�X�D�U�G�H�U�j���L�Q���S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���L���V�H�J�X�H�Q�Wi aspetti: 

���� Incontri dedicati ad innalzare la consapevolezza in merito agli ambiti di competenza ed 
interesse di uno strumento urbanistico e agli obiettivi e contenuti del PS e PO di Arezzo: 

���� Sito web che costituisce la finestra sul piano urbanistico. Un luogo virtuale in cui 
comunicare le attività del piano, informare su quello che si sta facendo, rendere 
disponibili documenti, raccogliere contributi e proposte, pubblicizzare eventi.  

Consultazione 

�/�·�L�G�H�D�� �q�� �T�X�H�O�O�D�� �G�L�� �D�Y�Y�L�D�U�H�� �X�Q�D�� �F�R�Q�V�X�O�W�D�]�L�R�Q�H�� �P�L�U�D�W�D�� �F�R�Q�� �W�H�V�Wimoni privilegiati e, più in 
generale, con la cittadinanza per discutere e sviluppare i temi di interesse per il Piano e 
individuare luoghi e direttrici strategiche di progetto in relazione agli obiettivi individuati. 
Sulla base dei risultati della consultazione si definisce un report delle direttrici strategiche, 
che costituisce la base sulla quale impostare la fase di partecipazione finalizzata a definire 
requisiti per i progetti di Piano. 

Co -progettazione 

Sulla base del lavoro svolto saranno avviati tavoli di progettazione partecipata, attraverso il 
coinvolgimento di esperti e di portatori di interessi specifici. 



A6 �² DOCUMENTO PRELIMINARE 

 RTP: Studio D:RH - CRITERIA SRL - Agostino Zanelli Quarantini - Matteo Scamporrino - Luca Di Figlia  20 

4.2.1.�� Fasi del processo di informazione e partecipazione 

Il processo di Informazione e Partecipazione, si articola in tre fasi, le quali verranno affrontate 
attraverso modalità e attività partecipative coerenti con gli obiettivi specifici di ognuna. 

�,�Q���S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H�����O�D���S�U�L�P�D���I�D�V�H�����P�L�U�D���D�O�O�·�H�V�S�O�R�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���H�V�L�J�H�Q�]�H�����G�H�L���W�H�P�L���H���G�H�L���O�X�R�J�K�L���G�H�O�O�D��
città di interesse per il Piano e ad una prima definizione di obiettivi e direttrici strategiche di 
progetto; la seconda, è finalizzata allo sviluppo dei requisiti progettuali di Piano in relazione 
ai temi e luoghi strategici individuati e alla proposta di idee-progetto; la terza fase, 
accompagna il processo di approvazione, valutazione e verifica del Piano. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle tre fasi sopra citate. Ulteriori informazioni sul percorso 
partecipativo che si intende adottare sono riportate nel Programma di Informazione e 
Partecipazione. 

 

Fase 1. Selezione temi e luoghi di interesse per il Piano e definizione delle direttrici 
strategiche di progetto 

Finalità:   

�2�U�G�L�Q�D�U�H���O�H���F�R�Q�R�V�F�H�Q�]�H���H���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�U�H���W�H�P�L�����O�X�R�J�K�L���H�G���H�O�H�P�H�Q�W�L���G�·�D�W�W�H�Q�]�L�R�Q�H�� 

Obiettivi specifici :  

La prima fase, dedicata principalmente al �O�·informazione  �H�G���D�O�O�·ascolto , persegue i seguenti 
obiettivi: 

-�� acquisire informazioni e suggerimenti; 

-�� identificare e puntualizzare le tematiche di interesse; 

-�� selezionare e condividere le criticità e le opportunità della città e del territorio; 

-�� costruire la mappa dei luoghi strategici (o vulnerabili) della città e del territorio; 

-�� definire strategie progettuali. 

Attività di partecipazione previste:  

-�� n. 12 interviste a testimoni privilegiati; 

-�� uno strumento di partecipazione on line ( geoblog ) rivolto alla cittadinanza o a gruppi di 
interesse; 

-�� n. 1 workshop territoriale articolato per tematiche di interesse per il Piano. 

Attività di informazione correlate:  

-�� n. 1 incontro pubblico con finalità formative dedicato ad innalzare la consapevolezza 
della comunità aretina sulle competenze, la struttura e le finalità di uno strumento 
urbanistico comunale; 

-�� n. 1 Incontro pubblico, finalizzato a rappresentare il quadro conoscitivo e i risultati emersi 
dalle prime attività di confronto nella fase preliminare e promuovere il programma di 
informazione e partecipazione;  

Strumenti:  Report; Documenti di sintesi; pagine web dedicate  
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Tempistica:  dalla costruzione del quadro conoscitivo alla definizione delle direttrici 
strategiche di progetto 

 

Fase 2. Sviluppo requisiti progettuali di Piano in relazione ai temi e luoghi strategici 
individuati 

Finalità:  

Riflettere sul futuro (allargando gli obiettivi del PS) e approfondire idee progettuali (dal 
territorio alla scala di dettaglio). 

Obiettivi specifici:  

�/�D���V�H�F�R�Q�G�D���I�D�V�H���� �G�H�G�L�F�D�W�D���D�O�O�·informazione , ascolto  e partecipazione , persegue i seguenti 
obiettivi: 

-�� condividere gli obiettivi; 

-�� elaborare scenari e alternative di progetto; 

-�� affinare strategie progettuali; 

-�� sviluppare, integrare e approfondire idee e progetti. 

Attività di partecipazione previste :  

Focus group ; workshop ; Community planning forum;  

Attività di informazione correlate:  

�L�Q�F�R�Q�W�U�L���S�X�E�E�O�L�F�L���S�H�U���O�·�D�Y�Y�L�R���G�H�O�O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���Z�R�U�N�V�K�R�S���W�H�P�D�W�L�F�L���H���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L���H���S�H�U���O�D���G�L�I�I�X�V�L�R�Q�H��
e condivisione dei risultati  

Strumenti:  Report; pagine web dedicate  

Tempistica : dalla definizione delle direttrici strategiche di progetto alla presentazione del 
Piano  

 

Fase 3. Accompagnamento iter di approvazione e valutazione del Piano 

Finalità:  

Condividere i risultati / prefigurare e valutare gli effetti. 

La t�H�U�]�D���H���X�O�W�L�P�D���I�D�V�H�����G�H�G�L�F�D�W�D���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�P�H�Q�W�H���D�O�O�·informazione  �H�G���D�O�O�·ascolto  (attraverso la 
presentazione delle osservazioni), ha lo scopo di accompagnare il processo di 
�D�S�S�U�R�Y�D�]�L�R�Q�H�� �H�� �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �3�L�D�Q�R�� �H���� �F�R�P�H�� �S�U�H�Y�L�V�W�R�� �G�D�O�O�·�D�U�W���� ������ �G�H�O�� �5�H�J�R�O�D�P�H�Q�W�R�� �G�L��
attuazione (DPGR 4/R del 2017), sarà coordinato con il procedimento di VAS. Si prevede il 
coinvolgimento del pubblico e del pubblico interessato, delle associazioni e organizzazioni 
territoriali, con la partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale e 
�G�H�O�O�·�$�X�W�R�U�L�W�j���F�R�P�S�H�W�H�Q�W�H�� 

Obiettivi specifici : 

-�� illustrare obiettivi, strategie e azioni del Piano adottato; 
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-�� illustrare struttura e contenuti del Rapporto ambientale e i potenziali effetti sul contesto 
ambientale; 

-�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�D�U�H�� �O�·�H�Y�H�Q�W�X�D�O�H�� �I�R�U�P�X�O�D�]�Lone di osservazioni al Piano ed al Rapporto 
ambientale. 

Attività di partecipazione previste:  

Incontri pubblici di supporto alla presentazione di osservazioni al Piano. 

Attività di informazione correlate:  

Incontri pubblici di presentazione del Piano e degli elaborati di VAS. 

Strumenti : Scheda tipo per la presentazione delle osservazioni; Documenti di sintesi sul PS e 
su PO; Sintesi non tecnica della VAS; pagine web dedicate al Piano ed alla procedura di 
VAS. 

Tempistica : dall'adozione alla approvazione del Piano. 
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4.3.��Fase di scoping 

4.3.1.�� Individuazione dei Soggetti da coinvolgere nel processo di VAS 

Il processo di VAS richiama la necessità di un coinvolgimento strutturato di soggetti diversi 
dall'Amministrazione proponente nel processo di elaborazione e valutazione ambientale del 
PS e del PO.  

Tali soggetti comprendono Enti Pubblici locali e sovralocali e il pubblico nelle sue diverse 
articolazioni. Ciascun soggetto può apportare al processo complessivo un contributo di 
conoscenza dei problemi e delle potenzialità del territorio in esame.  

Il riconoscimento dei soggetti da coinvolgere è finalizzato:  

���� �D�O�O�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �$�X�W�R�U�L�W�j�� �F�R�P�S�H�W�H�Q�W�L�� �L�Q�� �P�D�W�H�U�L�D�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� �H�� �G�L�� �D�O�W�U�L�� �V�R�J�J�H�W�W�L����
quali il pubblico o i rappresentanti della collettività, che possono contribuire alla 
conoscenza delle questioni ambientali;  

���� �D�O�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�R�� �F�R�Q�� �O�H�� �$�X�W�R�U�L�W�j�� �O�R�F�D�O�L�� �H�� �V�R�Y�U�D�O�R�F�D�O�L�� �S�H�U�� �O�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �V�S�H�F�L�I�L�F�K�H��
competenze, durante il processo di pianificazione e in fase di monitoraggio, al fine di 
giungere al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal processo 
di VAS;  

���� alla discussione e condivisione con i soggetti individuati del livello di dettaglio e della 
portata delle informazioni da produrre e da elaborare in fase di valutazione, nonché 
delle metodolog �L�H���S�H�U���O�D���F�R�Q�G�X�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�·�D�Q�D�O�L�V�L���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� 

4.3.2.�� Redazione del documento preliminare 

Nel Documento preliminare, redatto sulla base delle valutazioni preliminari effettuate per 
�O�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�·�D�P�E�L�W�R���G�L���L�Q�I�O�X�H�Q�]�D��del PS e del PO sono stati esplicitati:  

���� gli obiettivi generali che �O�·�D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H���F�R�P�X�Q�D�O�H���L�Q�W�H�Q�G�H���S�H�U�V�H�J�X�L�U�H���F�R�Q���L�O nuovo PS 
e con il PO; 

���� le componenti ambientali di interesse per il Comune di Arezzo; 

���� la metodologia scelta per la conduzione delle valutazioni nel procedimento di 
valutazione ambientale del PS e del PO; 

���� �O�·�H�O�H�Q�F�R���G�H�L���3�L�D�Q�L���H��Programmi, sia di pari livello che sovraordinati, con i quali il PS e il PO 
si relaziona no  e rispetto ai quali valutare la coerenza esterna; 

���� �O�·�H�O�H�Q�F�R�� �G�H�L�� �F�U�L�W�H�U�L��generali di sostenibilità ambientale rispetto ai quali valutare la 
coerenza delle strategie del PS e del PO; 

���� Una valutazione preliminare dei potenziali effetti sulle risorse derivante dall'attuazione del 
PS e del PO; 

���� un primo indice ragionato del Rapporto Ambientale, al fine di evidenziare le informazioni 
che si è scelto di inserire al suo interno; 

���� �O�·�H�O�H�Q�F�R�� �G�H�O�O�H�� �$�X�W�R�U�L�W�j�� �H�� �G�H�J�O�L�� �(�Q�W�L�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�W�L�� �T�X�D�O�L�� �6�R�J�J�H�W�W�L�� �F�R�P�S�H�W�H�Q�W�L�� �L�Q�� �P�D�W�H�U�L�D��
ambientale, del Pubblico Interessato e del Pubblico. 
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4.4.���$�Q�D�O�L�V�L���G�H�O�O�R���V�W�D�W�R���G�H�O�O�·�D�P�E�L�H�Q�W�H���S�H�U���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L  

4.4.1.�� Atmosfera e Rumo re 

Il Clima  

Il clima della Toscana presenta caratteristiche diverse da zona a zona, essendo influenzato 
sia dal mare che bagna la regione a ovest, sia dalla dorsale appenninica che delimita il 
territorio prima a nord e poi a est. Le correnti d'aria che caratterizzano il clima della Toscana 
presentano spesso andamenti diversi a nord e a sud dell'Isola d'Elba, che con il suo Monte 
Capanne tende a comportarsi come una sorta di "spartiacque" a livello meteorologico. 

La fascia costiera presenta un clima tipicamente mediterraneo con temperature medie 
annue attorno ai 15 °C nel tratto a nord di Cecina e ai 16 °C lungo la costa maremmana; il 
valore medio annuo più elevato si registra presso la stazione meteorologica di Pianosa, 
sull'omonima isola, dove si sfiorano i 17 °C. 

I valori medi di gennaio si aggirano mediamente tra gli 8 e i 10 °C (temperature minime 
difficilmente sotto zero), con valori anche superiori su alcune isole dell'Arcipelago 
meridionale; le medie di luglio si attestano tra i 23 e i 25 °C (massime generalmente al di 
sotto dei 35 °C); risultano moderate le escursioni termiche sia annue che giornaliere. 

Le zone più miti si riscontrano nelle isole più meridionali dell'Arcipelago Toscano, dove le 
temperature diurne possono mantenersi con facilità intorno ai 15 °C anche in pieno inverno, 
mentre le aree più fredde sono quelle a ridosso delle Alpi Apuane, che vedono qualche 
minima sotto zero nell'arco di un anno. 

Lungo la costa, le precipitazioni raggiungono i valori massimi annuali lungo il litorale della 
Versilia con valori oscillanti tra i 900 e i 1100 mm, distribuiti in circa 90-100 giorni annui; i valori 
pluviometrici risultano così elevati nella parte settentrionale per l'estrema vicinanza al mare 
delle Alpi Apuane, esposte agli umidi venti che soffiano dal terzo quadrante (ponente, 
libeccio e ostro). In Versilia, lungo il litorale pisano e nella parte settentrionale della costa 
della Maremma livornese le piogge si concentrano in primavera ed autunno. 

Al contrario, a sud di Livorno, le precipitazioni tendono gradualmente a diminuire, 
scendendo a valori attorno ai 500 mm distribuiti in meno di 60 giorni annui nella Maremma 
grossetana, con minimi presso l'Argentario (419 mm) e sulle isole meridionali dell'Arcipelago 
Toscano. 

Lungo l'intera riviera maremmana le piogge sono concentrate nei mesi autunnali e nel 
breve periodo di transizione tra inverno e primavera, mentre sulle isole dell'Arcipelago 
Toscano le precipitazioni si verificano prevalentemente nel periodo a cavallo tra l'autunno e 
l'inverno. 

Sulle isole dell'Arcipelago Toscano, in tutta la Maremma grossetana e nella parte centro-
meridionale della Maremma livornese sono ricorrenti prolungati periodi di siccità che 
determinano anche situazioni di aridità strutturale. 

�/�H���]�R�Q�H���G�H�O�O�D���T�X�D�O�L�W�j���G�H�O�O�·�D�U�L�D�� 

La Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n. 1325/03 ha approvato la 
�Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �T�X�D�O�L�W�j�� �G�H�O�O�·�D�U�L�D�� �D�P�E�L�H�Q�W�H�� �H�� �O�D�� �F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�R�� �U�H�J�L�R�Q�D�O�H�� �D�L��
sensi degli artt.7, 8 e 9 del D.lgs. n. 351/9. 
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Sulla base dei dati forniti dalle reti regionali e dalle altre strutture di rilevamento provinciale 
�I�L�Q�R�� �D�O�O�·�D�Q�Q�R�� ���������� �H�� �G�H�L�� �G�D�W�L�� �G�H�O�O�·�,�Q�Y�H�Q�W�D�U�L�R�� �U�H�J�L�R�Q�D�O�H�� �G�H�O�O�H�� �V�R�U�J�H�Q�W�L�� �G�L�� �H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� ���,�5�6�(���� �G�H�O��
2005, è stata effettuata una nuova aggiornata classificazione del territorio regionale, 
utilizzata per la stesura del Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità 
�G�H�O�O�·�D�U�L�D�����3�5�5�0�������D�S�S�U�R�Y�D�W�R���F�R�Q���'�H�O�L�E�H�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���&�R�Q�V�L�J�O�L�R���U�H�J�L�R�Q�D�O�H���Q�����������G�H�O���������������������� 

La classificazione conferma la precedente suddivisione del territorio regionale in 5 zone o 
macroaree di seguito descritte: 

���� Zona di mantenimento A-B, comprendente i 267 comuni, che presentano una buona 
�T�X�D�O�L�W�j�� �G�H�O�O�·�D�U�L�D���� �F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�� �F�R�Q�� �O�H�� �O�H�W�W�H�U�H�� �$�� �H�� �%�� �S�H�U�� �W�X�W�W�H�� �O�H�� �V�R�V�W�D�Q�]�H�� �L�Q�T�X�L�Q�D�Q�W�L����
comprendente la maggior parte del territorio regionale. Il Comune di Arezzo è compreso 
�D�O�O�·�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�D���]�R�Q�D���G�L���P�D�Q�W�H�Q�L�P�H�Q�W�R���� 

���� Zona di risanamento comunale, costituita dal territorio di 3 comuni non finitimi, Grossetto, 
Montecatini Terme e Viareggio, che presentano superamenti di almeno un valore limite 
per una sostanza inquinante e pertanto sono stati classificati come C, e che dovranno 
essere oggetto di specifici piani o programmi di risanamento.  

���� Zona di risanamento di Pisa-Livorno, comprendente i comuni di Cascina, Livorno e Pisa 
che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e 
pertanto sono classificati C; tale zona dovrà essere oggetto di piani o programmi di 
risanamento.  

���� Zona di risanamento della Piana Lucchese, comprendente i comuni di Capannori, Luca 
e Porcari che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza 
inquinante e pertanto sono classificati C; tale zona dovrà essere oggetto di piani o 
programmi di risanamento.  

���� �=�R�Q�D���G�L���U�L�V�D�Q�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�·�D�U�H�D���P�H�W�U�R�S�R�O�L�W�D�Q�D���G�L���)�L�U�H�Q�]�H-Prato, comprendente 11 comuni 
che presentano uperamentidi almeno un valore limite per una sostanza inquinante e 
�S�H�U�W�D�Q�W�R�� �V�R�Q�R�� �F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�� �&���� �W�D�O�H�� �]�R�Q�D�� �q�� �F�R�V�W�L�W�X�L�W�D�� �G�D�� ���� �F�R�P�X�Q�L�� �G�H�O�O�·�D�U�H�D�� �R�P�R�J�H�Q�H�D��
fiorentina, Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, 
Sesto Fiorentino, Signa, e dai comuni di Montelupo Fiorentino, Prato e Montale.  
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Figura n. 1 - Classificazione del territorio regionale ai fini del mantenimento e risanamento della 
qualità dell'aria 

Nel 2010, la Region �H�� �7�R�V�F�D�Q�D���� �D�O�� �I�L�Q�H�� �G�L�� �G�D�U�H�� �D�O�O�D�� �W�X�W�H�O�D�� �G�H�O�O�D�� �T�X�D�O�L�W�j�� �G�H�O�O�·�D�U�L�D�� �X�Q�� �T�X�D�G�U�R��
normativo organico e coerente con le più recenti norme europee e nazionali, ha 
�D�S�S�U�R�Y�D�W�R���O�D���Q�X�R�Y�D���O�H�J�J�H���L�Q���P�D�W�H�U�L�D���G�H�O�O�D���T�X�D�O�L�W�j���G�H�O�O�·�D�U�L�D���D�P�E�L�H�Q�W�H�����O�D���/���5�������������������´�1�R�U�P�H��
per la tutel �D���G�H�O�O�D���T�X�D�O�L�W�j���G�H�O�O�·�D�U�L�D�µ�����F�K�H���S�U�R�P�X�R�Y�H���O�·�L�Q�W�H�J�U�D�]�L�R�Q�H���W�U�D���O�D���S�U�R�J�U�D�P�P�D�]�L�R�Q�H���L�Q��
�P�D�W�H�U�L�D�� �G�L�� �T�X�D�O�L�W�j�� �G�H�O�O�·�D�U�L�D�� �H�� �O�H�� �D�O�W�U�H�� �S�R�O�L�W�L�F�K�H�� �G�L�� �V�H�W�W�R�U�H���� �T�X�D�O�L�� �O�D�� �P�R�E�L�O�L�W�j���� �L�� �W�U�D�V�S�R�U�W�L����
�O�·�H�Q�H�U�J�L�D�����O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j���S�U�R�G�X�W�W�L�Y�H�����O�H���S�R�O�L�W�L�F�K�H���D�J�U�L�F�R�O�H���H���O�D���J�H�V�W�L�R�Q�H���G�H�L���U�L�I�L�X�Wi.  

Con Delibera della Giunta Regionale n. 1025 del 6/12/2010, la Regione Toscana ha 
�H�P�D�Q�D�W�R���O�D���´�=�R�Q�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���H���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���U�H�J�L�R�Q�D�O�H���D�L���V�H�Q�V�L���G�H�O�O�D���/���5�������������������H��
del D.Lgs 155/2010, con la quale definisce una nuova zonizzazione sulla base dei criteri 
aggiornato , stabili dal D. Lgs 155/2010.  

Nello specifico sono state individuate le seguenti zone: 

���� Agglomerato di Firenze: presenta caratteristiche omogenee dal punto di vista del 
sistema di paesaggio, con alta densità di popolazione e, di conseguenza di pressioni in 
termini emissivi derivanti prevalentemente dal sistema della mobilità pubblica e privata e 
dal condizionamento degli edifici e non presenta contributi industriali di particolare 
�U�L�O�H�Y�D�Q�]�D�����&�R�P�S�U�H�Q�G�H�����U�D�F�F�K�L�X�V�L���L�Q���X�Q�·�X�Q�L�F�D���S�L�D�Q�D�� i centri urbani di Firenze e dei comuni 
contigui (Area omogenea fiorentina) per i quali Firenze rappresenta un centro attrattore.  

���� Zona di Prato Pistoia: ambito omogeneo dal punto di vista del sistema di paesaggio, con 
elevata densità di popolazione e cari �F�R�� �H�P�L�V�V�L�Y�R���� �&�R�P�S�U�H�Q�G�H���� �U�D�F�F�K�L�X�V�L�� �L�Q�� �X�Q�·�X�Q�L�F�D��
piana, i centri urbani di Prato e Pistoia che costituiscono i centri di principale richiamo per 
le altre aree urbane circostanti che da esse dipendono sul piano demografico e dei 
servizi. 

�=�R�Q�D���G�L���P�D�Q�W�H�Q�L�P�H�Q�W�R���$���%����
�=�R�Q�D���G�L���U�L�V�D�Q�D�P�H�Q�W�R���F�R�P�X�Q�D�O�H��
�=�R�Q�D���G�L���U�L�V�D�Q�D�P�H�Q�W�R���G�L���3�L�V�D�����/�L�Y�R�U�Q�R
�=�R�Q�D���G�L���U�L�V�D�Q�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�D���3�L�D�Q�D���/�X�F�F�K�H�V�H
�=�R�Q�D���G�L���U�L�V�D�Q�D�P�H�Q�W�R���)�L�U�H�Q�]�H���3�U�D�W�R��
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���� Zona Costiera: ambito costiero, identificato da un chiaro confine geografico, 
caratterizzato comunque da alcune disomogeneità a livello di pressioni, tanto che si 
�S�R�V�V�R�Q�R���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U�H���W�U�H���D�U�H�H�����X�Q�·�D�U�H�D���L�Q���F�X�L���V�L���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D���O�·�L�Q�G�X�V�W�U�L�D���S�H�V�D�Q�W�H���W�R�V�F�D�Q�D���H���O�D��
maggior parte del traffi �F�R���P�D�U�L�W�W�L�P�R�����/�L�Y�R�U�Q�R�����3�L�R�P�E�L�Q�R���H���5�R�V�L�J�Q�D�Q�R�������O�·�D�U�H�D���G�H�O�O�D���9�H�U�V�L�O�L�D��
ad alto impatto turistico, con una densità di popolazione molto elevata e collegata con 
�O�·�D�U�H�D���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�H���G�L���0�D�V�V�D���&�D�U�U�D�U�D�� �X�Q�·�D�U�H�D���F�R�V�W�L�H�U�D���D���E�D�V�V�D���G�H�Q�V�L�W�j���G�L���S�R�S�R�O�D�]�L�R�Q�H 

���� Zona Valdarno pisano e Piana lucchese: in questo bacino continuo si identificano due 
aree principali che hanno caratteristiche comuni a livello di pressioni esercitate sul 
territorio, individuate dalla densità di popolazione e dalla presenza di distretti industriali di 
u�Q�D�� �F�H�U�W�D�� �U�L�O�H�Y�D�Q�]�D���� �,�Q�� �S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H�� �O�·�D�U�H�D�� �G�H�O�� �9�D�O�G�D�U�Q�R�� �S�L�V�D�Q�R�� �q�� �F�D�U�D�W�W�H�U�L�]�]�D�W�D�� �G�D�O�O�D��
presenza di un elevato numero di concerie, mentre nella piana lucchese si concentrano 
gli impianti di produzione cartaria.  

���� Zona Valdarno aretino e Valdichiana: In questo bacino continuo che va dalle propaggini 
�P�H�U�L�G�L�R�Q�D�O�L���G�H�O�O�·�D�U�H�D���I�L�R�U�H�Q�W�L�Q�D���V�L�Q�R���D�O�O�D���9�D�O���G�L���&�K�L�D�Q�D�����O�H���P�D�J�J�L�R�U�L���S�U�H�V�V�L�R�Q�L���H�V�H�U�F�L�W�D�W�H���V�X�O��
territorio sono determinate dalla densità di popolazione e dalla presenza di alcuni distretti 
industriali, oltre alla presenza del tratto toscano della A1. Il Comune di Arezzo ricade 
�D�O�O�·�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�D���S�U�H�V�H�Q�W�H���]�R�Q�D���� 

���� Zona collinare montana: questa zona copre una superficie superiore ai 2/3 del territorio 
regionale e presenta, oltre al dato orografico, elementi caratterizzanti, relativi alle 
modeste pressioni presenti sul territorio, che la distinguono ed identificano come zona. 
Risulta caratterizzata da bassa densità abitativa e da bassa pressione emissiva, 
generalmente inferiori a quelle delle altre zone urbanizzate, e comunque concentrata in 
centri abitati di piccola e media grandezza ed in alcune limitate aree industriali. In 
questa zona si distingue un capoluogo toscano (Siena) e le due aree geotermiche del 
Monte Amiata e delle Colline Metallifere che presentano caratteristiche di 
�G�L�V�R�P�R�J�H�Q�H�L�W�j���U�L�V�S�H�W�W�R���D�O���U�H�V�W�R���G�H�O�O�·�D�U�H�D���� 

 

Figura n. 2 : Zonizzazione e classificazione della Regione Toscana ai sensi della DGR N. 1025 del 
6/12/2010 
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�/�D���U�H�W�H���G�L���P�R�Q�L�W�R�U�D�J�J�L�R���G�H�O�O�D���T�X�D�O�L�W�j���G�H�O�O�·�D�U�L�D 

La struttura della Rete Regionale della Toscana, modificata negli anni rispetto a quella 
�L�Q�L�]�L�D�O�P�H�Q�W�H�� �S�U�H�Y�L�V�W�D�� �Q�H�O�O�D�� �'�*�5�7�� ���������������������� �U�L�V�X�O�W�D�� �G�H�V�F�U�L�W�W�D�� �Q�H�O�O�·�D�O�O�H�J�D�W�R�� �&�� �G�H�O�O�D�� �'�H�O�L�E�H�U�D��
della Giunta Regionale n. 964 del 12 ottobre 2015. 

In particolare si può osservare come nel territorio comunale di Arezzo sono presenti due 
stazioni di monitoraggio: 

���� IT095OA �² AR �² ACROPOLI; 

���� IT0832A- AR �² REPUBBLICA. 

Tali stazioni di monitoraggio fanno parte della zona �,�7�����������´�=�R�Q�D���S�L�D�Q�X�U�H���L�Q�W�H�U�Q�H�µ���H���Y�D�O�X�W�D�Q�R��
i seguenti parametri: PM 10; PM2,5, NO 2, CO. 

�,�O�� �&�R�P�X�Q�H�� �G�L�� �$�U�H�]�]�R�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�� �X�Q�D�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�]�L�R�Q�H�� �P�H�G�L�D�� �G�L�� �3�0������ �S�H�U�� �O�·�D�Q�Q�R�� ����������
compresa tra i 15 e i 20 µg/m 3. 

Il Rumore 

L'esigenza di tutelare il benessere pubblico dallo stress acustico urbano si è concretizzata 
�F�R�Q�� �O�·�D�S�S�U�R�Y�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �'�H�F�U�H�W�R�� �G�H�O�� �3�U�H�V�Ldente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, il 
quale impone ai Comuni di suddividere il territorio in classi acustiche in funzione della 
destinazione d'uso delle varie aree (residenziali, industriali, ecc.), stabilendo poi, per 
ciascuna classe, i limiti delle emissioni sonore tollerabili, sia di giorno che di notte. 

La Zonizzazione Acustica costituisce quindi un atto tecnico-politico di governo del territorio 
in quanto ne disciplina l'uso e le modalità di sviluppo delle attività. L'obiettivo è quello di 
prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un 
indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo 
urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, coerente con livelli di emissioni sonore 
�F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L���F�R�Q���O�H���G�H�V�W�L�Q�D�]�L�R�Q�L���G�·�X�V�R���G�H�O���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R�� 

Il Piano di classificazione Acustica del territorio comunale di Arezzo è stato adottato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2004 e approvato con Delibera del 
Consiglio comunale n. 195 del 22/10/2004 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n. 12 parte quarta del 23 marzo 2005.  

La classificazione acustica è stata eseguita assegnando le varie classi in funzione delle 
caratteristiche di ciascuna zona, legate alla effettiva fruizione del territorio, tenendo conto 
delle destinazioni di piano regolatore vigente, delle varianti, dei piani particolareggiati di 
attuazione e della situazione topografica esistente nonché della presenza di infrastrutture di 
trasporto e del �W�U�D�I�I�L�F�R�� �V�W�U�D�G�D�O�H�� ���3���8���7�������� �(�·�� �V�W�D�W�R�� �H�V�H�J�X�L�W�R�� �D�Q�F�K�H�� �X�Q�� �P�R�Q�L�W�R�U�D�J�J�L�R�� �G�H�O�O�D��
situazione reale da un punto di vista acustico dell'intero territorio comunale con la 
effettuazione di circa 600 misure di rumore suddivise in periodo notturno e diurno. 

Individuazione aree in classe I  

In base alle indicazioni regionali sono stati inseriti in classe I:  

���� �J�O�L�� �H�G�L�I�L�F�L�� �V�F�R�O�D�V�W�L�F�L�� �F�R�O�O�R�F�D�W�L�� �D�O�O�·�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L�� �S�D�U�F�K�L�� �R�� �L�Q�� �]�R�Q�H�� �H�[�W�U�D-urbane: asilo di Sitorni 
(per gli altri edifici scolastici dove la classe I di massima protezione non è praticabile i 
plessi scolastici sono stati inseriti in classe II);  

���� �O�·���D�U�H�D���G�L��interesse archeologico-storico S. Cornelio; 
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���� alcuni nuclei inseriti dal PRG in zona A di particolare pregio storico-architettonico: 
convento di Sargiano, Badia S. Veriano, San Severo.  

Per quanto riguarda i parchi è stato inserito in classe I una parte del parco di Lignano in 
funzione della vocazione spiccatamente naturalistica, mentre i parchi urbani sono stati 
lasciati in classe III. 

Individuazione zone in classe II 

Nel�O�·�D�P�E�L�W�R�� �X�U�E�D�Q�R�� �V�R�Q�R�� �V�W�D�W�H�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�W�H�� �F�R�P�H�� �]�R�Q�H�� �U�H�V�L�G�H�Q�]�L�D�O�L�� �O�H�� �D�U�H�H�� �H�I�I�H�W�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H��
destinate alla sola funzione abitativa, prive quasi totalmente di attività commerciali, servizi, 
ecc. e sufficientemente distanti dalle principali direttrici di traffico. 

Il centro storico di Arezzo, considerata la densità di popolazione, la presenza di attività 
commerciali e di poli di attrazione è stato classificato in zona III, fatta salva una porzione in 
zona II (zona Prato, Fortezza, Curia), per la scarsità di esercizi commerciali e/o terziario. 

individuazione aree in classe III  

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, 
uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali. Rientrano 
in questa classe quasi tutte le zone B della città poste lungo le strade di minor traffico ma 
�F�R�Q�� �S�U�H�V�H�Q�]�D�� �G�L�� �D�W�W�L�Y�L�W�j�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�L�� ���Q�H�J�R�]�L�� �H�� �X�I�I�L�F�L���� �F�K�H�� �Q�R�Q�� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�W�H�� �O�·inserimento in 
classe II. 

individuazione aree in classe IV  

Sono state inserite in IV le aree urbane in vicinanza di strade di grande comunicazione e/o 
con elevata densità di popolazione e/o con elevata presenza di attività commerciali, uffici 
(via Guido Monaco,v. Masaccio, Via Arno, Via Petrarca, Via, Via Pier della Francesca, Via 
Tarlati, Via V.Veneto, Via Romana, Via Crispi, Via Roma, Via Giotto ).  

Individuazione delle classi V e VI 

Sono state inserite in zona V, considerata la caratteristica di zona mista artigianale, servizi e 
�L�Q�V�H�G�L�D�P�H�Q�W�L���D�E�L�W�D�W�L�Y�L�����O�D���]�R�Q�D���'���7�U�D�P�D�U�L�Q�R�����O�D���]�R�Q�D���'���G�L���&�H�F�L�O�L�D�Q�R�����O�·�D�U�H�D���G�H�O���H�[-inceneritore 
della Catona e zona D limitrofa; interporto; gli impianti di frantumazione inerti; gli impianti di 
produzione asfalti e bitume; la zona D di Quarata; 

Sono state inserite in zona VI solo le aree dove effettivamente sono presenti solo 
insediamenti produttivi, commerciali e di servizi:zona Pratacci/Fiorentina/Pescaiola ; zona 
industriale S. Zeno; area inceneritore S. Zeno. 
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4.4.2.�� Acque superficiali e sotterranee 

I Distretti idrografici della Toscana 

Il territorio regionale è ricompreso in tre distretti idrografici; il PTA tiene conto della nuova 
delimitazione dei confini distrettuali disposta dalla legge n. 221/2015 che ha modificato 
l'art.63 (le procedure attuative sono in corso di espletamento ed il Distretto del Fiume 
Serchio sarà ricompreso all'interno del Distretto dell'Appennino Settentrionale). 

 

Struttura idrologica del Comune di Arezzo 

Il territorio comunale è interessato da tre corsi d'acqua principali: l'Arno (che percorre prima 
il Casentino e poi il Valdarno), la Chiana (affluente dell'Arno mediante il Canale Maestro 
della Chiana) ed in misura minore, in quanto è visibile solo nella parte ad est del Comune, il 
Cerfone (affluente del Tevere). L'Arno occupa la porzione settentrionale del Comune con i 
torrenti del reticolo secondario, di cui il più importante è il Chiassa, che scendono dai rilievi 
ad affluire nell'Arno stesso. 
La Chiana, si congiunge perpendicolarmente all'Arno, e presenta un sistema torrentizio 
molto ricco proveniente dai rilievi e quindi a Est. Di questi torrenti una gran parte è stata 
alterata nelle sue caratteristiche idrografiche dagli usi antropici: ad esempio il Torrente 
Castro che attraversa interamente la città di Arezzo presenta un tratto tombato ( ridotto a 
collettore fognario), cosicché alla confluenza con il Canale Maestro la qualità delle acque 
risulta molto peggiorata. Lo stesso si può dire per il Fosso Bicchieraia ed il Torrente Vingone 
che, nonostante i tratti più a monte presentino dei livelli qualitativi soddisfacenti, 
avvicinandosi ad Arezzo manifestano evidenti segni di degrado soprattutto perché devono 
sopportare carichi di inquinanti o perché i loro corsi sono sottoposti a modifiche per le 
espansioni antropiche, sia residenziali che produttive. 
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Il Programma degli interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate  

Il programma di riutilizzo delle acque reflue costituisce un elemento fondamentale per la 
tutela ambientale; dando un contributo significativo per il soddisfacimento delle esigenze di 
�P�D�J�J�L�R�U�H���W�X�W�H�O�D���G�H�O�O�·�D�V�W�D���G�H�O�O�·�$�U�Q�R 
Gli impianti di depurazione civile individuati dal PTA quali potenzialmente idonei anche in 
termini di costi/ benefici per il riutilizzo delle acque in agricoltura del bacino del fiume Arno 
ricadono in 8 comuni di cui 2 in provincia di Arezzo (Cordona e il consortile San Giovanni 
�9�D�O�G�D�U�Q�R���0�R�Q�W�H�Y�D�U�F�K�L�������H�������L�Q�W�H�U�H�V�V�D���G�L�U�H�W�W�D�P�H�Q�W�H���L�O���F�R�P�X�Q�H���G�L���$�U�H�]�]�R�����7�U�D�W�W�D�V�L���G�H�O�O�·impia nto  
consortile sito in località Casolino. I fabbisogni irrigui minimi sono stati stimati 1676370 m3 per 
una superfici irrigata di competenza pari a 724,3 ettari 

Il servizio idrico integrato nel Comune di Arezzo 

La società Nuove Acque SpA gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Arezzo e 
parte del �O�D�� �S�U�R�Y�L�Q�F�L�D�� �G�L�� �6�L�H�Q�D�� �Q�H�L�� ������ �&�R�P�X�Q�L�� �G�H�O�O�·�$�P�E�L�W�R�� �7�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �2�W�W�L�P�D�O�H�� �Q���� ���� �´�$�O�W�R��
�9�D�O�G�D�U�Q�R�µ. �/�D���V�R�F�L�H�W�j���´�1�X�R�Y�H���$�F�T�X�H�µ è stata �F�R�V�W�L�W�X�L�W�D���D�L���V�H�Q�V�L���G�H�O�O�·�D�U�W�����������O�H�W�W�����H�������H�[���/�H�J�J�H����
8.6.1990, n. 142 (a prevalente capitale pubblico) per la gestione del Servizio Idrico Integrato 
�Q�H�O�O�·�$�P�E�L�W�R�� �7�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �2�W�W�L�P�D�O�H�� �Q���� ���� �´�$�O�W�R�� �9�D�O�G�D�U�Q�R�µ���� �L�Q�� �D�W�W�X�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D���/�H�J�J�H�� �������������������� �Q����
36, ha avviato la gestione il 1° giugno 1999.  

Fabbisogno idropotabile 

La fonte principale di approvvigionamento idropotabile del Comune di Arezzo è costituita 
da acque superficiali. In seguito alla entrata in funzione dell'impianto di potabilizzazione di 
Poggio Cuculo è stato gradualmente dismesso l'impianto in località Buon Riposo (fine 1999). 
Con il nuovo impianto vengono trattate sia le acque provenienti dalla diga e sia le acque 
dell'Arno. Nel territorio del comune di Arezzo è presente un acquedotto storico, 
l'acquedotto Vasariano realizzato nel XVI secolo in buono stato di conservazione utilizzato 
per l'approvvigionamento idrico fino all'entrata in funzione dell'impianto di potabilizzazione 
di Buon Riposo. 

I pozzi comunali (circa 40) e le sorgenti (circa 25) sono sparsi su tutto il territorio ed 
alimentano gli acquedotti rurali che servono le zone non servite dall'acquedotto comunale. 
Il quantitativo di acque estratte dalla falda attraverso i pozzi è stato valutato sulla base dei 
dati forniti dalla Provincia di Arezzo (studi effettuati nel 1992) e facendo una stima secondo 
le varie tipologie di pozzo e decurtando i consumi del contributo delle derivazioni di acque 
superficiali. 

 

USO CONSUMO (mc/anno)  
Idropotabile  1.700.000 
Agricolo  1.400.000 

Industriale  3.500.000 
Domestico  3.000.000 
TOTALE 9.600.000 
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 Rete fognaria e depurazione 

La sociètà Nuove Acque S.p.A. si occupa della gestione della intere rete fognaria 
comunale. Attualmente il sistema delle rete fognaria confluisce i reflui ai quattro depuratori 
in esercizio ed ai tre in previsione. Negli anni settanta l'Amministrazione comunale attraverso 
il Piano Regolatore del Sistema fognario avviò una totale ristrutturazione del Sistema che 
prevedeva:  

���� un depuratore centrale della potenzialità di 90.000 in località Casolino a servizio del 
centro città e delle frazioni;  

���� una seria di depuratori periferici per le frazioni maggiormente distanti;  

���� dei collettori per il collegamento delle reti già esistenti nelle frazioni ed i depuratori.  

Dal progetto si evinceva la necessità di realizzare dei collettori che attraversando o 
circoscrivendo l'abitato dovevano convogliare i reflui verso l'impianto principale ed 
intercettare le fognature esistenti che scaricavano direttamente nel Castro e nel Vingone (i 
due corsi d'acqua che attraversano la città). In precedenza il tratto tombato del torrente 
Castro veniva considerato come un collettore fognario. Sono stati realizzati la quasi totalità 
dei collettori principali tra il depuratore del Casolino ed il centro abitato,  

Nelle frazioni sono stati costruiti tre depuratori periferici a servizio delle zone di:  

���� Ponte a Chiani (Pratantico, Indicatore, Chiani, S. Giuliano, Poggiola, Ruscello Battifolle, 
area Pescaiola a valle del Vingone, S. Zeno, La Ripa di Olmo, Madonna di Mezza Strada, 
Olmo, S. Andrea a Pigli, Il Matto)per 23.000 abitanti equivalenti; 

���� Quarata (Quarata, Ripa di Quarata, Venere, Campoluci ed in corso di completamento 
Ponte Buriano, Cancelli Meliciano) per 2.1 00 abitanti equivalenti ;; 

���� Ponte alla Chiassa (Giovi, Borgo a Giovi, Ponte alla Chiassa, Chiassa Superiore 
Tregozzano). per 3.500 abitanti equivalenti; 

���� Sono in progettazione le reti delle frazioni di Policiano, Rigutino, Vitiano, Ottavo, e 
Frassineto con rispettivo depuratore (fitodepurazione), altri tre fitodepuratori saranno 
localizzati a Ponte Buriano, Frassineto e Palazzo del Pero. 
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4.4.3.�� Suolo e sottosuolo 

Inquadramento Territoriale 

Il territorio comunale di Arezzo si colloca nella parte orientale della Provincia di Arezzo e si 
estende per una superficie di circa 384.7 Km 2. Da un punto di vista fisiografico il territorio 
comunale risulta suddiviso in due aree morfologicamente distinte, di cui quella orientale 
prevalentemente montuosa e collinare, mentre la restante parte del comune è occupata in 
�S�D�U�W�H���G�D�O�O�D���´���3�L�D�Q�D���G�L���$�U�H�]�]�R�µ���D���1�R�U�G���H���G�D�O�O�D���´�3�L�D�Q�D���G�H�O�O�D���&�K�L�D�Q�D���D�U�H�W�L�Q�D�µ�D���6�X�G�� 

La Piana di Arezzo è impostata altimetricamente ad una quota compresa tra i 250 m. e i 260 
m.s.l.m.; si apre ad Ovest verso il Valdarno Superiore e a sud-ovest verso la Valdichiana; a 
nord riceve lo sbocco del Casentino, mentre ad est un modesto diaframma montuoso la 
divide dal tratto superiore della Valtiberina. Sovrastano la conca aretina, delimitandone il 
perimetro, una serie di vette collinari e montuose appartenenti ai primi contrafforti della 
�G�R�U�V�D�O�H���G�H�O�O�·�$�S�S�H�Q�Q�L�Q�R���W�R�V�F�R- umbro: ad ovest i modesti rilievi che preludono al Chianti, a 
nord-ovest la dorsale del Pratomagno, a nord- �H�V�W���O�·�$�O�S�H���G�L���&�D�W�H�Q�D�L�D�������D�G���H�V�W���O�·�$�O�S�H���G�L���3�R�W�L�����D��
sud il monte Lignano, che attraverso le ultimi propaggini della collina di Agazzi delimita la 
pianura a sud-ovest. La Piana è attraversata dal Fiume Arno, che disegna una grande ansa 
7 km a nord-ovest della Città di Arezzo, prima di ricevere le acque del Canale Maestro della 
Chiana e di formare il bacino artificiale della Penna. 

Il centro Abitato della città di Arezzo è percorsa da due torrenti principali: il Castro, che a 
più riprese è stato oggetto di tombamenti �I�L�Q�R�� �D�O�� �U�D�J�J�L�X�Q�J�L�P�H�Q�W�R�� �G�H�O�O�·�D�W�W�X�D�O�H��
conformazione, ed il Vingone che lambisce i quartieri della periferia sud - sud-ovest. 

�1�H�O�O�D�� �S�D�U�W�H�� �D�� �V�X�G�� �G�H�O�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�R�� �F�R�P�X�Q�D�O�H�� �V�L�� �V�Y�L�O�X�S�S�D�� �O�D�� �´�3�L�D�Q�D�� �G�H�O�O�D�� �&�K�L�D�Q�D�� �D�U�H�W�L�Q�D�µ��
impostata ad una quota di 240-250 m s.l.m.; in questa parte di territorio sono presenti una 
serie di opere idrauliche che sono state realizzate in tempi storici e che sono da ricondursi a 
�W�X�W�W�L�� �J�O�L�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�� �F�K�H�� �K�D�Q�Q�R�� �S�R�U�W�D�W�R�� �D�O�O�D�� �E�R�Q�L�I�L�F�D�� �G�H�O�O�·�D�U�H�D�� �F�K�H�� �V�L�� �q�� �F�R�Q�F�O�X�V�D�� �F�R�Q�� �O�D��
realizzazione del Canale Maestro della Chiana che convoglia tutte le acque drenate verso 
il bacino del fiume Arno. 
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Assetto geologico-strutturale 

Il quadro geologico �² strutturale del territorio comunale di Arezzo più aggiornato 
attua lmente è rappresentato dal DB geologico dela regione Toscana in scala 1:10.000.  

Inoltre un utile riferimento conoscitivo è rappresentato dal quadro conoscitivo di sfondo del 
vecchio Piano Strutturale del Comune di Arezzo, cui si rifesce la sintesi di cui sopra. 

 

Figura 3: Stralcio cartografico della Carta geologica del territorio di Arezzo (DB geologico �² regione 
Toscana) 
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Figura 4: Schema di legenda utilizzato nella Carta geologica (DB geologico �² regione Toscana). 

 

Nel territorio comunale di Arezzo affiorano unità litostratigrafiche appartenenti a terreni di 
�H�W�j���F�R�P�S�U�H�V�D���W�U�D���L�O���&�U�H�W�D�F�H�R���L�Q�I�����H���O�·�2�O�R�F�H�Q�H�� 

Il territorio Comunale da punto di vista morfologico è suddiviso in due zone distinte che si 
sono generate in conseguenza della natura litologica delle formazioni geologiche presenti: 

�O�·�D�U�H�D���F�R�O�O�L�Q�D�U�H���H���P�R�Q�W�D�Q�D�� 

che corrisponde alla zona orientale del comune, in cui il substrato è costituito dai depositi 
�W�R�U�E�L�G�L�W�L�F�L���D�U�H�Q�D�F�H�L���H���P�D�U�Q�R�V�L���F�R�V�W�L�W�X�H�Q�W�L���O�·�8�Q�L�W�D���&�H�U�Y�D�U�R�O�D-Falterona appartenete al Dominio 
Toscano; il termine inferiore di tale Unità è costituito da una serie prevalentemente argilloso- 
�P�D�U�Q�R�V�D�� ���L�Q�G�L�F�D�W�D���L�Q���O�H�W�W�H�U�D�W�X�U�D���F�R�P�H�� �´�$�U�J�L�O�O�L�W�L�� �9�D�U�L�F�R�O�R�U�L���� �´�6�F�L�V�W�L�� �9�D�U�L�F�R�O�R�U�L�µ�� �R�� �F�R�P�H�� �6�F�D�J�O�L�D��
�7�R�V�F�D�Q�D�����G�H�S�R�V�W�H�V�L���L�Q���X�Q���O�D�V�V�R���G�L���W�H�P�S�R���F�R�P�S�U�H�V�R���W�U�D���O�·�2�O�L�J�Rcene e il Paleocene. 

Agli Scisti Varicolori fanno seguito in continuità di sedimentazione le torbiditi arenaceo-
quarzoso-feldspatiche suddivise in due formazioni: Arenarie del Cervarola (Litofacies 
marnoso-siltosa- arenacea) e Arenarie del Falterona (Litofacies arenacea). 

�O�·�D�U�H�D���G�L���S�L�D�Q�X�U�D���G�H�O���E�D�F�L�Q�R���G�L���$�U�H�]�]�R���H���G�H�O�O�D���&�K�L�D�Q�D���F�K�H���V�L���H�V�W�H�Q�G�H���L�Q���G�L�U�H�]�L�R�Q�H���1-S. 

La piana di Arezzo risulta costituita nella parte inferiore da depositi argillosi (Argille di 
Quarata) deposti direttamente sul substrato roccioso neogenico; tali depositi 
successivamente tiltati da movimenti tettonici, si presentano in discordanza angolare con i 

�D�I�I�L�R�U�D�P�H�Q�W�L���D�U�H�D�O�L

�D�I�I�L�R�U�D�P�H�Q�W�R���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�R���V���O��

�'�H�S�R�V�L�W�L���V�X�S�H�U�I�L�F�L�D�O�L

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

�'�H�W�U�L�W�L���G�L���I�D�O�G�D

�'�H�S�R�V�L�W�L���G�L���Y�H�U�V�D�Q�W�H

�'�H�S�R�V�L�W�L���H�O�X�Y�L�R���F�R�O�O�X�Y�L�D�O�L

�'�L�V�F�D�U�L�F�K�H���S�H�U���L�Q�H�U�W�L���H���U�L�I�L�X�W�L���V�R�O�L�G�L���X�U�E�D�Q�L

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

�'�L�V�F�D�U�L�F�K�H���G�L���F�D�Y�H�����U�D�Y�D�Q�H�W�L

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! ! �7�H�U�U�H�Q�L���G�L���U�L�S�R�U�W�R�����E�R�Q�L�I�L�F�D���S�H�U���F�R�O�P�D�W�D

�8�Q�L�W�j���J�H�R�O�R�J�L�F�K�H

�'�H�S�R�V�L�W�L���2�O�R�F�H�Q�L�F�L

�E�������'�H�S�R�V�L�W�L���D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�L���D�W�W�X�D�O�L�������2�/�2�&�(�1�(

�E�Q�D�������*�K�L�D�L�H�����V�D�E�E�L�H���H���O�L�P�L���G�H�L���W�H�U�U�D�]�]�L���I�O�X�Y�L�D�O�L����
�2�/�2�&�(�1�(

�'�H�S�R�V�L�W�L���G�H�O���3�O�H�L�V�W�R�F�H�Q�H���0�H�G�L�R���6�X�S�H�U�L�R�U�H

�E�Q�E�������*�K�L�D�L�H�����V�D�E�E�L�H���H���O�L�P�L���G�H�L���W�H�U�U�D�]�]�L���I�O�X�Y�L�D�O�L����
�3�/�(�,�6�7�2�&�(�1�(���0�(�'�,�2�������3�/�(�,�6�7�2�&�(�1�(
�6�8�3�(�5�,�2�5�(

�'�H�S�R�V�L�W�L���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�D�O�L���U�X�V�F�L�Q�L�D�Q�L���Y�L�O�O�D�I�U�D�Q�F�K�L�D�Q�L

�9�,�/�K�������/�L�P�L���D�U�J�L�O�O�R�V�R���V�D�E�E�L�R�V�L���H�G���D�U�J�L�O�O�H���V�D�E�E�L�R�V�H����
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depositi ciottolosi del Maspino sovrastanti. Al di sopra di questi ultimi troviamo i depositi di 
chiusura dei bacini fluvio-lacustri. 

Diversamente dalla Piana di Arezzo, la successione della Piana della Chiana aretina, è 
costituita dai Depositi fluvio-lacustri pleistocenici sovrastanti il substrato preneogenico 
(Arenarie del M. Cervarola); a questi seguono le alluvioni antiche e recenti. 

�/�·�H�Y�R�O�X�]�L�R�Q�H�� �V�W�U�X�W�W�X�U�D�O�H�� �G�H�O�O�·�D�U�H�D, è avvenuta seguendo diverse fasi evolutive. Verso la fine 
della sedimentazione, considerata sostanzialmente autoctona, della locale Serie Toscana, 
�T�X�L�Q�G�L���D�Q�F�R�U�D���L�Q���D�P�E�L�H�Q�W�H���P�D�U�L�Q�R�����D���S�D�U�W�L�U�H���G�D�O�O�D���V�H�F�R�Q�G�D���P�H�W�j���G�H�O�O�·�2�O�L�J�R�F�H�Q�H�����L���Oembi più 
o meno disarticolati e caoticizzati dei Complessi Tosco Emiliani cominciano ad arrivare nella 
�U�H�J�L�R�Q�H���� �V�F�L�Y�R�O�D�Q�G�R�� �V�X�� �S�H�Q�G�L�L�� �R�U�R�J�H�Q�L�F�L�� �J�L�j�� �I�R�U�P�D�W�L�� �D�� �6�2�� ���´�I�U�D�Q�H�� �R�U�R�J�H�Q�L�F�K�H�µ�� �R��
�´�W�H�W�W�R�Q�L�F�K�H�µ�������6�L���W�U�D�W�W�D�Y�D���G�D�S�S�U�L�P�D���G�L���P�D�V�V�H���P�L�Q�R�U�L���F�R�P�S�O�H�W�D�P�H�Q�W�H���V�F�R�P�S�D�J�Lnate, franate 
�Q�H�O�� �E�D�F�L�Q�R�� �L�Q�� �F�X�L�� �W�H�U�P�L�Q�D�Y�D�Q�R�� �G�L�� �V�H�G�L�P�H�Q�W�D�U�V�L�� �O�H�� �O�L�W�R�I�D�F�L�H�V�� �G�H�O�O�·�8�Q�L�W�j�� �&�H�U�Y�D�U�R�O�D-Falterona. 
�5�L�V�X�O�W�D�W�R�� �G�L�� �T�X�H�V�W�R�� �P�H�F�F�D�Q�L�V�P�R�� �G�L�� �W�U�D�V�S�R�U�W�R���� �V�R�Q�R�� �O�H�Q�W�L�� �G�L�� �´�F�µ�� ���R�O�L�V�W�R�V�W�U�R�P�L���� �D�S�S�X�Q�W�R��
�D�O�O�·�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�·�8�Q�L�W�j���&�H�U�Y�D�U�R�O�D- Falterona. 

Successivamente, nella prima metà del Miocene, arrivò la massa principale dei Complessi 
Tosco-�(�P�L�O�L�D�Q�L���� �F�K�H�� �U�L�F�R�S�U�u�� �O�D���O�R�F�D�O�H�� �6�H�U�L�H�� �7�R�V�F�D�Q�D���� �O�·�D�U�U�L�Y�R�� �G�H�O�O�H�� �P�D�V�V�H�� �D�O�O�R�F�W�R�Q�H�� �L�Q�W�H�U�U�X�S�S�H��
la sedimentazione e probabilmente si accompagnò a una emersione da occidente. 

La fine del Mi �R�F�H�Q�H�� �Y�L�G�H�� �O�·�H�P�H�U�V�L�R�Q�H�� �W�R�W�D�O�H�� �G�H�O�O�·�D�U�H�D�� �H�G�� �L�O�� �F�R�P�S�O�H�W�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�O�O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�L��
dorsali NO-SE. 

Con il Pliocene si ebbe una subsidenza; il mare pliocenico raggiunse da O il margine SO 
della dorsale dei monti del Chianti: i bacini intermontani non esistevano ancora, salvo con 
estensioni minori di quelle attuali, il bacino del Valdarno superiore. 

�1�H�O�� �3�O�H�L�V�W�R�F�H�Q�H���� �U�L�S�U�H�Q�G�H�� �X�Q�·�R�U�R�J�H�Q�H�V�L�� �D�W�W�H�Q�X�D�W�D���� �I�R�U�V�H�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �X�Q�� �P�R�G�H�O�O�R�� �D�� �K�R�U�V�W�� �H��
graben: sviluppandosi i primi per lo più in corrispondenza delle dorsali mioceniche, i secondi 
lungo le strisce interposte; gli effetti furono la scomparsa del mare verso SO e la formazione 
definitiva dei bacini del Valdarno, Val di Chiana, Val Tiberina. 

Durante la formazione dei bacini generatesi in regime distensivo oltre agli elementi strutturali 
agenti secondo allineamenti appenninici, hanno giocato un ruolo importante delle linee 
tettoniche perpendicolari alle precedenti (allineamento antiappenninico) . Tali strutture 
rappresentano degli allineamenti dove le direttrici di distensione appenninica si 
interrompono e pertanto ne delimitano lo sviluppo sia settentrionale che meridionale. 

Il bacino di Arezzo non si discosta da questo modello in quanto il suo bordo meridionale è 
�G�H�O�L�P�L�W�D�W�R�� �G�D�� �X�Q�R�� �G�L�� �T�X�H�V�W�L�� �D�O�O�L�Q�H�D�P�H�Q�W�L���� �O�·�D�O�O�L�Q�H�D�P�H�Q�W�R Arbia-Val Marecchia, che è 
appunto �X�Q�D�� �I�D�J�O�L�D�� �W�U�D�V�Y�H�U�V�D�O�H�� �F�K�H�� �V�L�� �V�Y�L�O�X�S�S�D�� �G�D�O�O�·�D�U�H�D�� �G�L�� �/�D�U�G�H�U�H�O�O�R�� �I�L�Q�R�� �D�O�O�D�� �F�R�V�W�D��
marchigiana.  

Le strutture fondamentali che delimitano ad ovest e ad est il territorio comunale di Arezzo 
sono la dorsale dei Monti del Chianti e la dorsale Protomagno -Alpe di Poti. 

La direzione regionale delle stratificazioni è appenninica (NO-SE) con immersione a NE. 
Ambedue le dorsali, hanno il carattere di monoclinali immergenti a NE e variamente 
fagliate dal lato SO. La dorsale del Pratomagno - Alpe di Poti è costituita prevalentemente 
dalle litofacies arenacee e marnoso- �V�L�O�W�R�V�H���G�H�O�O�·�8�Q�L�W�j���G�L���&�H�U�Y�D�U�R�O�D-Falterona con immersione 
NE che devia a SSE verso la conca di Arezzo. 
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Relativamente alle strutture che circondano la città di Arezzo evidenziamo la struttura 
�G�H�O�O�·�$�O�S�H�� �G�L�� �3�R�W�L�� �F�K�H�� �q�� �O�L�P�L�W�D�W�D�� �Q�H�O�O�D�� �V�X�D�� �S�R�U�]�L�R�Q�H�� �1�2�� �G�D�� �X�Q�D�� �I�D�J�O�L�D�� �Q�R�U�P�D�O�H�� �F�K�H�� �K�D��
�F�R�P�D�Q�G�D�W�R���O�·�L�P�S�L�D�Q�W�R���G�H�O���7�����&�K�L�D�V�V�D�F�F�L�D�����F�R�Q�I�L�Q�H���Q�R�U�G���R�U�L�H�Q�W�D�O�H���G�H�O���F�R�P�X�Q�H�����H���G�H�O���W�U�R�Q�F�R��
superiore del T. Chiassa. 

Le faglie presenti diffusamente in tutti gli affioramenti del substrato presentano un 
andamento sia appenninico che antiappenninico, con una prevalenza della componente 
antiappenninica. Tra quelle ad andamento appenninico evidenziamo quella dove si è 
impostato il tracciato del torrente Vingone e quell �D�� �F�K�H�� �K�D�� �S�R�U�W�D�W�R�� �D�O�O�·�D�W�W�X�D�O�H��
conformazione del contrafforte del monte di Lignano. 

Altro dislocamento di un certo interesse è rappresentato da una faglia presente nella parte 
nord ovest del bacino nei pressi di Petrognano che rappresenta una netta separazione tra 
�G�X�H�� �G�L�Y�H�U�V�H�� �]�R�Q�H���� �T�X�H�O�O�D�� �S�R�V�W�D�� �S�L�•�� �D�� �Q�R�U�G�� �G�R�Y�H�� �H�Q�W�U�R�� �O�·�D�O�Y�H�R�� �G�H�O�� �I�L�X�P�H�� �$�U�Q�R�� �D�I�I�L�R�U�D�� �L�O��
�V�X�E�V�W�U�D�W�R���H���O�D���S�R�U�]�L�R�Q�H���D���V�X�G���G�R�Y�H���L�Q�Y�H�F�H���O�·�$�U�Q�R���V�F�R�U�U�H���L�Q�F�D�V�V�D�W�R���Q�H�L���S�U�R�S�U�L���G�H�S�R�V�L�W�L�� 

 Il bacino di Arezzo è occupato per gran parte da depositi quaternari che hanno, per loro 
�Q�D�W�X�U�D���� �R�E�O�L�W�H�U�D�W�R�� �O�H�� �H�Y�L�G�H�Q�]�H�� �G�H�O�O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �W�H�W�W�R�Q�L�F�D���� �P�D�� �D�G�� �X�Q�·�D�W�W�H�Q�W�D�� �D�Q�D�O�L�V�L�� �G�H�O�O�·�D�V�V�H�W�W�R��
stratigrafico si evidenziano strutture sia degli affioramenti del substrato che dei depositi 
fluvio-lacustri. 

�,�Q�I�D�W�W�L���V�H���D�G���H�V�H�P�S�L�R���D�Q�D�O�L�]�]�L�D�P�R���O�H�µ �$�U�J�L�O�O�H���G�L���4�X�D�U�D�W�D�µ�����L���W�H�U�U�H�Q�L���S�L�•���D�Q�W�L�F�K�L���S�U�H�V�H�Q�W�H���V�R�S�U�D���L�O��
substrato lapideo, vediamo che la deposizione degli stessi fu favorita dal sollevamento della 
�V�R�J�O�L�D�� �G�L�� �3�R�Q�W�H�� �%�X�U�L�D�Q�R�� �F�K�H�� �S�H�U�P�L�V�H�� �O�·�L�Q�V�W�D�X�U�D�U�V�L�� �G�L�� �X�Q�� �D�P�E�L�H�Q�W�H�� �O�D�F�X�V�W�U�H�� �L�Q�� �X�Q�·�D�U�H�D�� �G�R�Y�H��
venne a crearsi un basso morfologico. 

�/�H�� �µ�� �$�U�J�L�O�O�H�� �G�L�� �4�X�D�U�D�W�D�µ�� �V�L�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�Q�R�� �D�W�W�X�D�O�P�H�Q�W�H�� �W�L�O�W�D�W�H�� �G�L�� �F�L�U�F�D�� �����ƒ�� �L�Q�� �G�L�U�H�]�L�R�Q�H�� �1-NE, 
�T�X�H�V�W�R�� �G�L�� �I�D�W�W�R�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�� �F�K�H�� �V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �D�O�� �U�H�O�D�W�L�Y�R�� �S�H�U�L�R�G�R�� �G�L�� �V�W�D�V�L�� �G�H�O�O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j��
�W�H�W�W�R�Q�L�F�D�� �V�H�J�X�u�� �X�Q�D�� �U�L�S�U�H�V�D�� �G�H�O�O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�H�L�� �P�Rvimenti responsabili della loro inclinazione. 
�6�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �Q�H�O�� �3�O�H�L�V�W�R�F�H�Q�H�� �6�X�S�H�U�L�R�U�H�� �V�L�� �q�� �Y�H�U�L�I�L�F�D�W�D�� �X�Q�D�� �U�L�S�U�H�V�D�� �G�H�O�O�·�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �W�H�W�W�R�Q�L�F�D��
che è seguita al periodo durante il quale è stato colmato il bacino di Arezzo. A questi 
movimenti è da ricollegarsi �O�D�� �U�L�R�U�J�D�Q�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�·�L�G�U�R�J�U�D�I�L�D�� �G�L�� �W�X�W�W�D�� �O�·�D�U�H�D���� �G�D�Q�G�R�� �F�R�P�H��
�U�L�V�X�O�W�D�W�R���O�·�L�Q�F�L�V�L�R�Q�H���G�H�L���G�H�S�R�V�L�W�L���G�H�O�O�D���S�L�D�Q�D���G�L���$�U�H�]�]�R���G�D���S�D�U�W�H���G�L���W�X�W�W�L���L���W�R�U�U�H�Q�W�L���H���G�H�O�O�·�$�U�Q�R���L�Q��
particolare. 

Il sollevamento, che è da intendersi generalizzato, presenta intensità maggiori nelle aree 
�S�R�V�W�H���L�Q���G�H�V�W�U�D���L�G�U�D�X�O�L�F�D���G�H�O�O�·�$�U�Q�R���U�L�V�S�H�W�W�R���D���T�X�H�O�O�H���F�K�H���V�L���W�U�R�Y�D�Q�R���L�Q���V�L�Q�L�V�W�U�D�����D���G�L�P�R�V�W�U�D�]�L�R�Q�H��
di ciò gli affioramenti del termine più antico (Argille di Quarata) sono limitatissimi in sinistra 
idraulica. 

Di seguito viene prodotto uno schema geologico-strutturale esemplificativo in cui sono 
riportati i concetti esposti in precedenza, secondo le più recenti interpretazioni sia 
stratigrafiche che strutturali. 
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Caratterizzazione litologico-tecnica 

Nella carta Geologico-Tecnica derivante dal vecchio Piano Strutturale del comune di 
Arezzo, vengono riportate tutte le informazioni di base derivate da altri elaborati 
(riguardanti geologia, geomorfologia, caratteristiche litotecniche, geotecniche ed 
idrogeologiche). I dati riportati in tale carta sono necessari per la definizione del modello 
di sottosuolo e indispensabili per la realizzazione della carta delle MOPS. Le unità 
geologico-litotecniche sono suddivise in primo luogo tra terreni di copertura e substrato 
geologico. Per le coperture lo spessore minimo considerato è di 3 metri. La suddivisione 
dei litotipi in classi predefinite permette di identificare situazioni litostratigrafiche 
potenzialmente suscettibili di amplificazione locale o di instabilità. 

La litologia dei terreni è definita tramite �O�·�8�Q�L�I�L�H�G���6�R�L�O���&�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���6�\�V�W�H�P�� 

Le unità del substrato saranno definite tenendo conto della tipologia (lapideo e 
alternanza di litotipi), della stratificazione e del grado di fratturazione o alterazione 
superficiale. 

�/�·�D�W�W�X�D�O�H���V�W�D�W�R���G�H�O�O�H���F�R�Q�R�V�F�H�Q�]�H��dei caratteri litotecnici di base riferibile al Vecchio Piano 
Strutturale di Arezzo, dovrà essere integrato in funzione degli esiti delle specifiche analisi 
geognostiche di dettaglio finalizzate alla stesura della carta delle MOPS che 
�O�·�D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H���F�R�Punale ha commissionato.  

Il Vecchio Piano Strutturale di Arezzo raggruppa in "unità litotecniche" quei litotipi che 
presentano caratteristiche tecniche e meccaniche simili, indipendentemente dalla 
posizione stratigrafica, dai relativi rapporti geometrici e dall'appartenenza a formazioni 
geologiche diverse. 

Le "unità litotecniche" distinte nel territorio comunale sono le seguenti: 

Successioni Conglomeratiche Ghiaioso-Sabbioso-Argillose  

INCOERENTI ( A1) �² a; Q; Qt; cM 

Depositi eterogenei (ghiaie eterometriche e sabbie) le cui caratteristiche tecniche sono 
associate strettamente alle condizioni al contorno. In genere si presentano in banchi o 
lenti e le ghiaie e sabbie sono in grande prevalenza su argille e limi; questi depositi 
presentano caratteristiche fisi co -meccaniche dipendenti dalle condizioni locali, quali in 
particolare la granulometria e la percentuale di materiali fini (essenzialmente frazione 
argillosa). Le caratteristiche fisico-meccaniche di questi terreni sono generalmente 
discrete, ma peggiorano considerevolmente in aumento della frazione argillosa ed in 
�S�U�H�V�H�Q�]�D�� �G�·�D�F�T�X�D���� �5�H�O�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �D�O�O�D�� �I�U�D�]�L�R�Q�H�� �J�K�L�D�L�R�V�D�� �O�D�� �P�D�W�U�L�F�H�� �G�H�L�� �O�L�Y�H�O�O�L�� �D�� �F�L�R�W�W�R�O�L�� �q��
generalmente mal classata. Il materiale è classificabile sia come GW-GM (ghiaie a 
granulometria ben assortita e miscele di ghiaie e sabbie alternate a livelli di ghiaie limose 
e miscele di ghiaia , sabbia, limo) che come GP (ciottoli e ghiaie a granulometria poco 
assortita) in banchi irregolari. Le intercalazioni sabbiose e la matrice sono classificabili 
come SW (sabbie ben assortite) e talora come SW-SM (sabbie limose, miscele di sabbia e 
limo) e più raramente come SC (sabbie argillose). 

 

INCOERENTI ( A2) �² Qlc; Qa 

Depositi incoerenti costituiti da materiale prevalentemente fine derivante dalla 
deposizione di chiusura del ciclo lacustre le cui caratteristiche tecniche variano moltissimo 
�F�R�Q���L���Y�D�U�L�D�U�H���G�H�O�O�D���I�U�D�]�L�R�Q�H���D�U�J�L�O�O�R�V�D���H���G�H�O�O�D���S�U�H�V�H�Q�]�D���G�·�D�F�T�X�D�����3�H�U�W�D�Q�W�R���Q�R�Q���V�L���U�L�W�L�H�Q�H���X�W�L�O�H��
definire tali terreni come terreni a buone o pessime caratteristiche geotecniche. Questi 
depositi sono invece classificabili litologicamente ML (limi inorganici e sabbie molto fini, 
talora argillosi leggermente plastici) e come SM-SC (miscele di sabbia e limo) nei livelli più 
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sabbiosi. Relativamente alla frazione più prettamente argillosa possiamo classificarla 
invece come argille inorganiche con plasticità da bassa a media, argille sabbiose, argille 
limose (CL), subordinatamente come limi inorganici e sabbie molto fini e limi argillosi 
leggermente plastici (ML-CL) e talora come argille inorganiche di alta plasticità (CL-CH). 

 

PREVALENTEMENTE INCOERENTI CON LIVELLI PARZIALMENTE LITIFICATI PER DIAGENESI (A3) �² 
cd, d, fc, 

Depositi incoerenti costituiti da materiali litoidi spigolosi a pezzatura diversa immersa in 
matrice fine derivante da azioni antropiche o dal disfacimento delle formazioni limitrofe 
ed accumulatisi ai piedi dei versanti per azione gravitativa o lungo le pendici dei versanti 
per alterazione chimico fisica dei terreni e conseguente rimobilitazione degli stessi. 

 

Successione Di Alternanze Di Litotipi Lapidei E Argillosi 

ALTERNANZA DI LITOTIPI LAPIDEI E ARGILLOSI CON FREQUENTI VARIAZIONI IDENTIFICABILI IN 
SITU (B1) �² aC; aP; aF 

Strati lapidei fratturati e con interstrati argillosi in assetto ordinato. Arenarie con 
intercalazioni argillitiche e siltitiche con buone proprietà meccaniche. Le caratteristiche 
�P�H�F�F�D�Q�L�F�K�H�� �G�L�� �W�D�O�H�� �F�O�D�V�V�H�� �G�L�P�L�Q�X�L�V�F�R�Q�R�� �S�H�U�z�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�H�� �D�O�O�·�D�X�P�H�Q�W�D�U�H�� �G�H�O�� �J�U�D�G�R�� �G�L��
alterazione e della potenza degli strati argilloso- �V�L�O�W�R�V�L���R�O�W�U�H���F�K�H���D�O�O�·�D�X�P�H�Q�W�D�U�H���G�H�O���J�U�D�G�R��di 
fratturazione. 

PREVALENZA DI LITOTIPI ARGILLOSI (C) �² c; aV;mPl 

Argilliti prevalenti con intercalazioni di calcari marnosi in assetto caoticizzato, marne 
stratificate esfoliabili, con proprietà geotecniche da medie a scadenti. Le caratteristiche 
meccaniche di tale formazione diminuiscono fortemente, sia per la presenza di acqua 
�F�K�H���D�O�O�·�D�X�P�H�Q�W�D�U�H���G�H�O���J�U�D�G�R���G�L���D�O�W�H�U�D�]�L�R�Q�H�� 



A6 �² DOCUMENTO PRELIMINARE 

 RTP: Studio D:RH - CRITERIA SRL - Agostino Zanelli Quarantini - Matteo Scamporrino - Luca Di Figlia  41 

Inquadramento geomorfologico 

Il quadro geomrfologico del territorio comunale di Arezzo più aggiornato attualmente è 
�F�R�Q�W�H�Q�W�R���D�O�O�·�L�Q�W�H�Uno del DB geologico dela regione Toscana in scala 1:10.000.  

Inoltre un utile riferimento conoscitivo è rappresentato dal quadro conoscitivo di sfondo 
del vecchio Piano Strutturale del Comune di Arezzo. 

 

 

Figura 5 : Stralcio cartografico della Carta Geomorfologica del territorio di Arezzo (DB geologico �² 
regione Toscana) 






















































































































































































