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Una valutazione di sintesi
È ancora difficile tracciare bilanci sull’efficacia dei nuovi piani paesaggistici post-Codice: in particolare dei piani approvati della Sarde-
gna (PPR per le coste), della Puglia (PPTR) e della Toscana (PIT); è possibile tuttavia intravedere alcune innovazioni metodologiche, 
ma anche aspetti critici.
La sperimentazione di pratiche di co-pianificazione, di partenariati tra pubblico e privato, il coinvolgimento sociale e la partecipazi-
one pubblica, l’importante ruolo per l’interpretazione del paesaggio come riferimento di conoscenze per il piano locale, la maggiore 
attenzione al progetto e all’attuazione del piano, sono aspetti certamente innovativi di questa stagione di pianificazione paesaggistica. 
Si riconosce inoltre una maggiore attenzione all’integrazione tra dimensione regolativa e di progetto, che chiama in causa diversi 
strumenti, interessi e attori della trasformazione territoriale: dai progetti strategici o integrati agli strumenti di indirizzo come linee 
guida, abachi, manuali, buone pratiche che, in misura diversa e con differente efficacia, accompagnano il progetto.
Altri aspetti sono ancora da rafforzare: l’integrazione del paesaggio nelle politiche e nella pianificazione territoriale e di settore, l’iden-
tificazione di soggetti pubblici e privati responsabili della gestione e dell’attuazione, oltre che lo stanziamento di appropriate risorse 
finanziarie per l’attuazione.
Uno degli aspetti che presenta una maggiore criticità è legato alle Intese tra Stato e Regioni per la redazione dei nuovi piani paesag-
gistici: da un lato, esse rappresentano un’occasione mancata in quanto si riferiscono prevalentemente alla tutela dei beni culturali e 
paesaggistici, mentre avrebbero potuto stabilire indirizzi e criteri più efficaci per la pianificazione e la valorizzazione del territorio; 
dall’altro, le Intese hanno contribuito ad allungare la “gestazione” dei pochi piani e a promuovere una visione che in alcuni casi tende 
ad essere “conservativa” del territorio.
Il paesaggio, pur cominciando ad entrare nella pianificazione ordinaria a tutte le scale, alla scala locale pare troppo spesso incapace di 
guidare le trasformazioni territoriali con esiti paesaggistici, nonostante rimanga questa la scala essenziale per cogliere e proiettare per 
cogliere e proiettare, in una dimensione di cambiamento, i processi legati all’identità e alla comunità locali (Convenzione Europea del 
Paesaggio, 2000). La pianificazione e i progetti di paesaggio proiettano i piccoli comuni fuori da una dimensione localistica, aprendo 
allo sviluppo, alla sicurezza, alla resilienza, alla qualità della vita e a sinergie innovative tra sistemi territoriali, attori e piani alle diverse 
scale. Anche nelle aree interne i progetti di sviluppo locale sono legati alla valorizzazione delle risorse dei territori (naturali, culturali, 
agro-alimentari, energetiche, le tradizioni del saper fare).
Relativamente al ruolo dei parchi per la conservazione e gestione del paesaggio si rilevano alcune criticità. Da un lato, emerge la richi-
esta di una forte alleanza tra politiche per la natura e politiche per il paesaggio; dall’altro, la competenza sul paesaggio è stata sottratta 
alle aree naturali protette dal Codice dei beni culturali e paesaggistici. La consolidata vocazione dei parchi come risorsa ambientale 
e paesaggistica da valorizzare e gestire, con particolare attenzione alle attese delle popolazioni e delle comunità locali, nonché nodo 
strategico per la qualità di un territorio più vasto, rischia così di essere messa in crisi. 
L’idea di Parco “fuori dai confini”, volto a promuovere una tutela attiva e a integrare conservazione e sviluppo, deve affermarsi come 
potenziale motore, anche economico, di sviluppo locale. I dati relativi al turismo nelle aree protette sembrano confermare questa 
tendenza, anche se risulta necessaria una maggior attenzione politica e istituzionale. Pochi sono ancora infatti i parchi dotati di Piano 
Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale (PPES), strumento per il coordinamento delle politiche e della gestione del parco. I 
parchi rappresentano certamente un’“impresa”, ma si trovano in generale in una situazione di difficoltà dal punto di vista economico, 
per tagli di spesa e di personale; ciò rende quindi necessario un più rilevante sostegno istituzionale e anche economico per non com-
promettere il loro importante ruolo per la conservazione e valorizzazione della natura, della biodiversità e del paesaggio.

Riferimenti:
Phillips A., 2003, “Turning Ideas On Their Head The New Paradigm for Protected Areas”, The Journal of the George Wright Society, 20(2) The 
George Wright Forum, Hancock, Michigan.
Gambino R., Peano A., 2015, (eds.) Nature Policies and Landscape Policies. Nature Policies and Landscape Policies Towards an Alliance, Springer 
International Publishing.

III La PIANIFICAZIONE di AREA VASTA e REGIONALE
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Per una valutazione di sintesi sulla SNAI si rimanda al capitolo 5. Le principali questioni emerse per un perfezionamento della fase 
sperimentale riguardano: il mancato coordinamento con le politiche per le città metropolitane e le città medie; l’incompletezza dei 
telai territoriali che innervano le aree dei progetti pilota; la scarsità delle risorse in relazione alla dimensione del problema.
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Cap.3  . . . . . . .L'Europa delle Città – i telai infrastrutturali
Cap.4  . . . . . .I progetti delle città – Urbanpromo
Cap.4  . . . . . .Agenda urbana
Cap.4  . . . . . .Habitat III
Cap.5  . . . . . . .L'Osservatorio del Paesaggio
Cap.5  . . . . . . .Analisi per regione della strategia nazionale aree interne
Cap.5  . . . . . . .La Pianificazione nelle aree a rischio
Cap.6  . . . . . . .Legislazione nazionale edi indirizzo e leggi di settore

Simone Ombuen
Simone Ombuen
Gianluca Cristoforetti

Donato Di Ludovico
Stefano Stanghellini, Sergio Copiello, Pietro 
Bonifaci Marichela Sepe
Pietro Garau
Rocío Pérez Campaña
Massimo Sargolini, Ilenia Pierantoni 
Luana Di Lodovico, Andrea Santarelli
Sandro Fabbro
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