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In attuazione della L.r. 12/2005 Regione Lombardia è dotata del Piano 
Territoriale Regionale (PTR). 
Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua 
gli obbiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire 
nelle diverse parti del territorio regionale.

Nel 2013 Regione ha avviato un percorso di revisione del PTR per 
quanto concerne in particolare i contenuti paesaggistici del PTR (PPR), la 
variante ha proseguito con un percorso autonomo approdando alla 
pubblicazione ai fini VAS di tutti gli elaborati e del Rapporto Ambientale, 
nel settembre 2017.

Con l’avvio dell’XI Legislatura la prosecuzione del percorso di revisione 
complessiva del PTR ed il riavvio del confronto con gli stakeholder, è 
stata l’occasione per ricongiungere, sia in termini procedurali sia 
sostanziali, i contenuti strategici del PTR con la sua componente 
paesaggistica.

Il processo



• La revisione e l’aggiornamento dei contenuti del Piano. Dentro la 
prospettiva della pianificazione (paesaggistica, territoriale, urbanistica) e 
diretto riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio

• Considerare il paesaggio per la sua natura sistemica, insieme di elementi 
antropici e naturali che ne rappresentano le componenti fondative nel 
tentativo di restituire la complessità dei sistemi di valore che esso esprime, 
processo complesso di interazioni e di adattamenti reciproci

• Associare la tutela alla valorizzazione attiva come superamento di una 
logica puramente ‘inventariale’ della disciplina del paesaggio, in cui la tutela 
sia condizione anche per uno sviluppo socio - economico, sostenibile e 
resiliente.

• Sostenere la conoscenza dei paesaggi della cultura e della tradizione 
come strumento di rafforzamento dell’identità delle comunità.

• Rafforzare l’integrazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale e 
paesaggistica e promuovere la pianificazione e progettazione paesaggistica 
condivisa a scala intercomunale.

Strategie e obiettivi generali



Contesto europeo – Convenzione Europea sul Paesaggio (2000) 

Il ‘Paesaggio’ designa una determinata parte di territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’interazione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
La Convenzione è il primo trattato internazionale dedicato al paesaggio 
europeo nel suo insieme. Si applica a tutto il territorio: sugli spazi naturali, 
rurali, urbani e periurbani. Riconosce in ugual misura i paesaggi che 
possono essere considerati come eccezionali, i paesaggi del quotidiano e i 
paesaggi degradati.

art. 9 della Costituzione repubblicana: attribuisce definitivamente, al rango 
più elevato, eguaglianza giuridica a paesaggio e patrimonio storico e artistico 
della Nazione, parimenti meritevoli di tutela…come l’ambiente e la biodiversità:
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione. (2022) Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche 
nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i 
modi e le forme di tutela degli animali»



Contesto europeo – European Policy Framework

Council of Europe (COE): Organizzazione internazionale con base a Strasburgo, creata nel 1949, che 
attualmente include 46 paesi europei. Istituita con la finalità di promuovere la democrazia, i diritti 
umani, ha siglato la Convenzione Europea sui Diritti Umani e ospita la Corte Europea sui diritti umani.

Council of the European Union (CEU): Istituzione parte dell’Unione Europea, formata dai rappresentanti 
dei 27 stati membri. Ha il compito di definire le priorità e la linea politica dell’Unione Europea.



Contesto europeo – European Policy Framework

Patrimonio culturale 
• International cultural relations — an EU 

strategy
• Culture’s role in EU development 

cooperation
• Culture and the EU’s international relations
• Convention on the protection and 

promotion of the diversity of cultural 
expressions

• Digitising and preserving Europe's cultural 
heritage online for universal access

• Recovery, resilience and sustainability of 
the cultural and creative sectors

• Returning cultural objects unlawfully taken 
from another EU country

• Export of cultural goods
• European Year of Youth 2022
• European Year of Cultural Heritage (2018)
• Innovation and social inclusion through 

culture and creativity
• Creative Europe
• EU action for the European Capitals of 

Culture 2020 to 2033
• European Heritage Label
• Europeana — showcasing our cultural 

heritage
• Local and people-centred approaches to 

the EU's cultural heritage

Ambiente
• European Green Deal
• Tackling climate change
• Air
• Chemicals
• Nature & biodiversity
• Noise
• Soil & forests
• Waste
• Water
• Coastal & marine environment
• Industry & pollution
• Environmental agencies & bodies
• Environmental controls & assessments
• Environmental crime
• Agreements – Environment

Agricoltura
• Common Agricultural Policy (CAP)
• Funding & support schemes
• Agricultural products
• Genetically modified organisms 

(GMOs) – rules & consumers protection
• Pesticides & fertilisers
• Interaction with other policies: 

competition & trade
• European statistics
• Archived summaries

Summaries of EU legislation - EUR-Lex (europa.eu)

Tipi di Policy
COM: Communications
D: Directives
De: Decisions
Dec: Declarations
ITA: International Treaties & 

Agreements
P: Programme
R: Regulations
Rec: Recommendations 
Res: Resolutions

Enti promotori
CEU: Council of the European 

Union
CM: Committee of Ministers of 

the Council of Europe
COE: Council of Europe
EC: European Commission
EP: European Parliament
UN: United Nations
UNESCO: United Nations 

Educational, Scientific And 

Cultural Organisation

https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/international-cultural-relations-an-eu-strategy.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/international-cultural-relations-an-eu-strategy.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/culture-s-role-in-eu-development-cooperation.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/culture-s-role-in-eu-development-cooperation.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/culture-and-the-eu-s-international-relations.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/convention-on-the-protection-and-promotion-of-the-diversity-of-cultural-expressions.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/convention-on-the-protection-and-promotion-of-the-diversity-of-cultural-expressions.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/convention-on-the-protection-and-promotion-of-the-diversity-of-cultural-expressions.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/digitising-and-preserving-europe-s-cultural-heritage-online-for-universal-access.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/digitising-and-preserving-europe-s-cultural-heritage-online-for-universal-access.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/recovery-resilience-and-sustainability-of-the-cultural-and-creative-sectors.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/recovery-resilience-and-sustainability-of-the-cultural-and-creative-sectors.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/returning-cultural-objects-unlawfully-taken-from-another-eu-country.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/returning-cultural-objects-unlawfully-taken-from-another-eu-country.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/export-of-cultural-goods.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/european-year-of-youth-2022.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/european-year-of-cultural-heritage-2018.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/innovation-and-social-inclusion-through-culture-and-creativity.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/innovation-and-social-inclusion-through-culture-and-creativity.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/creative-europe.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/eu-action-for-the-european-capitals-of-culture-2020-to-2033.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/eu-action-for-the-european-capitals-of-culture-2020-to-2033.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/european-heritage-label.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/europeana-showcasing-our-cultural-heritage.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/europeana-showcasing-our-cultural-heritage.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/local-and-people-centred-approaches-to-the-eu-s-cultural-heritage.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/local-and-people-centred-approaches-to-the-eu-s-cultural-heritage.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/03.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/03.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/03.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/03.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/03.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/03.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/03.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/03.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/03.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/03.html
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=en


Contesto europeo – European Policy Framework



Contesto europeo – European Policy Framework



Contesto europeo – European Policy Framework



Contesto europeo – European Policy Framework

European Commission, Directorate-General for Environment, EU biodiversity strategy for 2030 : bringing 
nature back into our lives, Publications Office of the European Union, 2021
https://data.europa.eu/doi/10.2779/677548

https://data.europa.eu/doi/10.2779/677548


Contesto europeo – Green Infrastructure

La Rete Verde (RV) può essere definita come una rete strategicamente pianificata di 

aree naturali e seminaturali con elevate caratteristiche ambientali, progettata e 

gestita per fornire un'ampia gamma di servizi ecosistemici e per proteggere la 

biodiversità sia in contesti rurali che urbani.

La RV è quindi il progetto strategico di una struttura spaziale che si pone l’obiettivo 
di valorizzare, incrementare o proteggere la capacità della natura di fornire alle 
persone molteplici beni e servizi, come ad esempio:
• Promuovere una migliore qualità della vita e il benessere umano, ad esempio 

fornendo un ambiente di alta qualità in cui vivere e lavorare;

• Migliorare la biodiversità, ad esempio migliorando la connettività ecologica 

ricollegando aree naturali isolate; 

• Proteggere dagli effetti dei cambiamenti climatici e da altri disastri ambientali, 

ad esempio contenendo il rischio di esondazione dei corsi d’acqua, immagazzinando 

carbonio nei suoli o prevenendo l'erosione del suolo;

• Promuovere e dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile all’interno dei 

contesti urbani, tutelando il suolo libero come risorsa limitata e di inestimabile 

valore. 

Building a Green Infrastructure for Europe, European Commission (2013) 
https://doi.org/10.2779/54125



Servizi Ecosistemici (SE) = benefici multipli forniti, direttamente o indirettamente, dagli 
ecosistemi al genere umano come contributo al benessere umano.

REGOLAZIONE
oltre al mantenimento 
della salute e del 
funzionamento degli 
ecosistemi > servizi che 
comportano benefici 
diretti e indiretti per 
l’uomo solitamente non 
riconosciuti fino al 
momento in cui non 
vengono persi o 
degradati

APPROVVIGIONAMENTO
queste funzioni 
raccolgono tutti quei 
servizi di fornitura di 
risorse che gli 
ecosistemi naturali e 
semi-naturali producono

CULTURALI
gli ecosistemi naturali 
contribuiscono al 
mantenimento della 
salute umana 
attraverso la 
fornitura di 
opportunità di 
riflessione, 
arricchimento 
spirituale, sviluppo 
cognitivo, esperienze 
ricreative ed 
estetiche.

SUPPORTO 
servizi necessari per 
la produzione di 
tutti gli altri SE e 
contribuisce alla
conservazione (in 
situ) della diversità 
biologica e genetica 
e dei processi 
evolutivi.

Servizi Ecosistemici



• Ampliare il sistema delle conoscenze. Integrazione selettiva del corpo 
analitico interpretativo del piano (elementi naturali e antropici). 
L’approccio ecosistemico a supporto del progetto di piano.

• Riorganizzazione e definizione dei contenuti, dei criteri e delle modalità 
di gestione coordinata e territorializzata del sistema dei vincoli e delle 
tutele, come superamento di una logica puramente conservativa della 
disciplina del paesaggio, verso una visione ‘territorializzata’ del paesaggio 
e della sua pianificazione (D.lgs. 42/2004 – art. 136 e art 142).

• Individuazione di Ambiti Geografici di Paesaggio (AGP) per i quali cui 
prevedere modalità di pianificazione paesaggistica integrata e condivisa 
a livello sovracomunale quale coordinamento e indirizzo per la 
pianificazione e la progettazione locale.

• Definire la struttura paesaggistica fruitiva della regione attraverso il 
progetto della Rete Verde Regionale (RVR).

Processo di revisione del PPR – Campi d’azione prioritari



1. Caratteri, Identità e Valori

• Elementi naturali e antropici costitutivi del paesaggio lombardo

• I valori del suolo. Funzioni eco-sistemiche e habitat naturali

• I valori del suolo. Capacità e caratteri produttivi dei suoli e struttura 

storica del paesaggio agrario

• Distribuzione e intensità del sistema delle tutele a livello comunale

2. Pressioni e rischi

• Trasformazioni d’uso del territorio

• Processi di antropizzazione dei suoli (99-2012) e pressioni insediative

• Caratteri morfologici del paesaggio urbanizzato (indicatori di forma, di 

frammentazione, di porosità)

• Fattori ed elementi del degrado

Il sistema delle conoscenze



1. Caratteri, Identità e Valori - Sistema della naturalità



1. Caratteri, Identità e Valori - Sistema idro-geo-morfologico



1. Caratteri, Identità e Valori - Sistema del paesaggio antropico



1. Caratteri, Identità e Valori
Morfologie territoriali dei paesaggi urbanizzati



La morfologia del paesaggio urbanizzato è accompagnata da ulteriori approfondimenti tematici sulla 
forma del sistema insediativo e sul grado di frammentazione dei tessuti urbani, entrambi elaborati 
attraverso indici comunali. L’indice di forma distingue le realtà locali in cui la forma geometrica del 
sistema insediativo risulta densa e concentrata da quelle in cui il sistema insediativo risulta sfrangiato.
L’indice di frammentazione stima invece la dispersione o la compattezza dell’urbanizzato: più la forma 
del tessuto edificato risulta spezzettata, più la realtà comunale in esame tenderà ad assumere un modello 
insediativo disperso.

1. Caratteri, Identità e Valori
Morfologie territoriali dei paesaggi urbanizzati



1. Caratteri, Identità e Valori - Valori del paesaggio agrario

Rilevanza antropico-
culturale: 

parametro che identifica 
la distribuzione e la 

quantificazione degli 
elementi antropici che 

caratterizzano il 
paesaggio rurale. 

Presenza di elementi di 
naturalità: 

il grado di naturalità dei 
suoli agricoli è 

direttamente connesso 
alla quantità di superficie 
occupata dagli elementi 

naturali rilevati sul 
territorio.

Diversificazione delle 
colture agricole: 

parametro definito 
attraverso l’individuazione 

delle differenti colture 
agricole presenti sul 

territorio a partire dalla 
lettura degli usi del suolo.



1. Caratteri, Identità e Valori - Valori del paesaggio agrario

Una volta definiti i valori 
per i tre parametri di 
caratterizzazione 
paesaggistica è stato 
possibile determinare un 
valore univoco di sintesi 
che categorizza il territorio 
agricolo lombardo in 
relazione ai livelli di 
compresenza dei tre 
indicatori, espressione del 
valore paesaggistico di 
tali contesti.



1. Caratteri, Identità e Valori – Habitat Quality

L’elaborazione descrive la qualità ecosistemica del territorio regionale mettendo in evidenza (in blu) gli 
ambiti di maggior valore ecologico/naturalistico.



La qualità degli habitat è intesa come la propensione di un ecosistema nel 
fornire le condizione appropriate e necessarie per assicurare la persistenza 
della specie, è considerato come un indice della biodiversità complessiva. 

Il valore dell’Habitat è determinato da una valutazione del grado di 
naturalità degli usi/coperture del suolo, la valutazione della qualità 
complessiva viene ponderata sulla base degli elementi di “disturbo” e del 
grado di “protezione” degli elementi naturali.

L’impatto delle minacce è valutato in 
base a: 
▪ La vulnerabilità (sensitivity) di ogni 

tipologia di habitat per ogni minaccia; 
▪ L’impatto relativo di ciascuna 

minaccia rispetto alle altre; 
▪ La distanza tra gli habitat e le fonti di 

minaccia

1. Caratteri, Identità e Valori – Habitat Quality



1. Caratteri, Identità e Valori – Valori del paesaggio antropico

L’elaborato porta a sintesi 
gli elementi che 
compongono il «sistema 
del paesaggio antropico» 
attraverso un indicatore di 
densità basato su una 
classificazione degli stessi 
(attribuzione di valori da 0 
a 1) in funzione del loro 
valore storico-culturale e 
identitario nella definizione 
dei caratteri del paesaggio 
lombardo.



2. Pressioni e rischi – Elementi di minaccia per gli ambiti agricoli

Sintesi dei processi in atto 
nell’arco temporale 1999 – 
2018:
Semplificazione delle 
colture: perdita della 
mosaicatura e della 
diversificazione delle colture 
agricole in favore di processi 
colturali omogeneizzati.
Abbandono dei terreni 
agricoli: abbandono delle 
attività che comporta spesso 
l’avanzamento delle superfici 
boscate caratterizzate da una 
bassa qualità.
Degrado dei suoli agricoli: 
impoverimento ecologico dei 
suoli abbandonati causato 
dall’avanzamento di 
vegetazioni infestanti e 
materiali naturali inerti.



Trasformazioni dei 
suoli agricoli e naturali 
verso usi urbanizzati 
dal 1954 al 2018

2. Pressioni e rischi – Processi di antropizzazione dei suoli 



2. Pressioni e rischi – Processi di antropizzazione dei suoli 



2. Pressioni e rischi – Livelli di impermeabilizzazione dei suoli

Distribuzione della 
superficie 
impermeabilizzata 
intesa come area 
dove il processo di 
infiltrazione 
dell’acqua è inibito 
al 100% da coperture 
del suolo artificiali (es. 
asfalto o 
calcestruzzo).



2. Pressioni e rischi – Degrado, fattori potenziali e attivi



Gruppo Dastu. Resp. Andrea Arcidiacono con Alberta Cazzani, Silvia Ronchi, Silvia Restelli, Viviana di Martino, Laura Pogliani, Daniela Giannoccaro

Fenomeni di degrado e dismissione in Lombardia
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Fenomeni di degrado e dismissione in Lombardia



immagini di paesaggio
Percorsi fotografici sulle forme del degrado territoriale

a cura di Carlo Manfredi, Andrea Arcidiacono | Fotografie di Francesco Secchi

Fenomeni di degrado e dismissione in Lombardia



I paesaggi
della
montagna

Turismo, 
consumo di 
suolo e 
seconde case

Fenomeni di degrado e dismissione in Lombardia



I paesaggi
della
montagna

Turismo, 
consumo di 
suolo e 
seconde case

Fenomeni di degrado e dismissione in Lombardia



I paesaggi
della
montagna

Insediamenti e 
Spopolamenti

Fenomeni di degrado e dismissione in Lombardia



I paesaggi 
fluviali

industria

Fenomeni di degrado e dismissione in Lombardia



I paesaggi
della pianura

agricolo

Fenomeni di degrado e dismissione in Lombardia



I paesaggi
della pianura

industria

Fenomeni di degrado e dismissione in Lombardia



I paesaggi
della pianura

Percorsi e 
infrastrutture

Fenomeni di degrado e dismissione in Lombardia



3. Sintesi interpretative 
Densità degli elementi strutturali del paesaggio



3. Sintesi interpretative – Densità delle pressioni sul paesaggio



3. Sintesi interpretative – Densità delle pressioni sul paesaggio



4. Le Tutele – Quadro dei beni tutelati per legge

52 % del territorio è 
soggetto a tutela 
paesistica (10% art.136; 
48% art 142)



4. Le Tutele – Elementi qualificanti il paesaggio lombardo



5. Orientamenti – Aggregazioni di immobili e aree di valore paesaggistico

La ricognizione dei  provvedimenti di tutela vigenti
in Lombardia ex art. 136 del D. lgs 42/2004:

887 provvedimenti di cui:
n. 555 ambiti tutelati ex lettere c/d dell’art.136
bellezze di insieme
n. 332 ambiti tutelati ex lettere a/b dell’art.136
bellezze individue.

Dei suddetti n. 887 ambiti, n. 506 ambiti sono stati riuniti in 54 aggregazioni 
geografiche, i restanti sono stati riuniti in n. 7 aggregazioni tipologiche. 

Per ciascuna delle 54 Aggregazioni di beni contigui ed omogenei e delle 7 
aggregazioni tipologiche è stata predisposta una Scheda. 

Le schede sono state redatte in riferimento alla scheda metodologica definita 
dal MIBACT (circolare n. 30 del 21/12/2011).

Le Aggregazioni sono state oggetto validate dal “Comitato Tecnico Paritetico”, 
istituito a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e MIBACT nel luglio 2017, nella seduta del 18 dicembre 2018 come 
attività propedeutica alla definizione dei criteri di gestione prescrittivi ai sensi 
del Codice.



5. Orientamenti – Aggregazioni di immobili e aree di valore paesaggistico

• Caratteri e valori paesaggistici della Aggregazione. Attualizzazione del vincolo
• Lettura delle permanenze e del livello di conservazione dei caratteri paesaggistici citati nei 

decreti
• Lettura dei caratteri e dei valori dell'area – stato attuale (Caratteri naturali – 

geomorfologici; Caratteri costruttivi del paesaggio; Caratteri architettonici/urbani; Valori 
estetico/percettivi)

• Relazioni paesaggistiche del contesto. Complessità del sistema
• Lettura/individuazione dei sistemi paesaggistici ed ecologici presenti correlati all’area 

tutelata
• Orientamenti per la pianificazione locale e per le attività delle Commissioni Paesaggistiche

Elenco dei comuni e dei vincoli 
(estensione, tipologia, ambito)

Elenco e Lettura critica dei
provvedimenti di tutela

Tutele e strumenti di livello 
sovracomunale
(Rete Natura 2000, Sic, ZSC, ZPS, 
Siti Unesco, Rete Ecologica, 
PTRA)



5. Orientamenti – Ambiti Geografici di Paesaggio (AGP)

57 ambiti geografici 
(coerenti con gli ATO 
del PTR) individuati 
sulla base di 
caratteri territoriali e 
paesaggistici 
omogenei al fine di 
costituire un 
riferimento per la 
disciplina operativa 
della pianificazione 
paesaggistica 
regionale e 
sovralocale.
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. Elementi descrittivi (Inquadramento)

 Riferimenti amministrativi, Strumenti di 
pianificazione e e tutela, Beni assoggettati 
a tutela ai sensi Dlgs 42/2004

. Elementi strutturanti il paesaggio 
lombardo

 1. La trama geostorica;

 2. Sintesi degli elementi strutturanti

 3.  Detrattori e criticità paesaggistiche

. Obiettivi e orientamenti strategici per 
la pianificazione Locale e di settore, e 
indirizzi per l’attuazione della Rete 
Verde Regionale

 1. Obiettivi per: Sistema idro-geo-
morfologico, Ecosistemi, ambiente e 
natura, Impianto agrario e rurale, aree 
antropizzate e sistemi storico-culturali

 2. Rete Verde Regionale



5. Orientamenti – Ambiti Geografici di Paesaggio (AGP)



5. Orientamenti – Ambiti Geografici di Paesaggio (AGP)



5. Orientamenti – Rete Verde Regionale (RVR)

La RVR è l’ infrastruttura di progetto finalizzata alla tutela, valorizzazione e ricomposizione del 
paesaggio lombardo.

La RVR ha come obiettivo quello di garantire e rafforzare le condizioni di godimento, tutela e 
fruizione dei paesaggi rurali, naturalistici e antropici e a tal fine riconosce e comprende sia 
contesti paesaggistici caratterizzati dalla presenza di elevati valori naturalistico/ambientali, rurali e 
storico/identitari; sia contesti territoriali connotati da situazioni di degrado o di pressione 
trasformativa del paesaggio.

Il PPR individua tre caratterizzazioni della RVR: naturalistica, rurale e antropica e/o storico-
culturale. Su di esse si indirizzano le azioni prioritarie di tutela, progetto e valorizzazione del 
paesaggio lombardo.

Per ognuna delle tre caratterizzazioni si individuano due ambiti di intervento, basati sul valore 
paesaggistico complessivo attribuito agli elementi che ne fanno parte. Per ognuna delle  fasce di 
paesaggio lombarde inoltre la RVR si propone degli obiettivi specifici, che tengono conto degli 
elementi morfologici, idrografici, naturali, rurali e antropici caratteristici di ogni fascia.

Oltre alle azioni proposte per gli areali della RVR in corrispondenza dei loro valori paesaggistici, si 
definiscono e si rappresentano spazialmente specifiche i progetti di rafforzamento e protezione 
della RVR. Essi comprendono: connessioni paesaggistiche multifunzionali di potenziamento; 
connessioni paesaggistiche multifunzionali di progetto; fasce paesaggistiche infrastrutturali di 
attenzione e mitigazione.



5. Orientamenti – Rete Verde Regionale (RVR)

Obiettivi, indirizzi per la conservazione e valorizzazione paesaggistica. 
Condizionamenti per la pianificazione locale e sovracomunale

Naturalistica

Storico-culturale

Rurale
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Obiettivi strategici
Caratterizzazioni 
multifunzionali della
Rete Verde Regionale

Azioni di indirizzo 
progettuale

Naturalistica

Rurale

Manutenzione e 
valorizzazione dei 
valori esistenti

Storico-
Culturale*

Elementi connettivi 
primari e sinergici

Incremento dei valori 
esistenti e 
ricomposizione 
paesaggistica

Realizzazione di nuove 
connessioni della RVR 
e inserimento delle 
nuove infrastrutture

Si differenziano per:
• caratterizzazione 

prevalente 
• fasce di paesaggio

Le disposizioni delle 
azioni progettuali sono 
specificate nelle schede 
degli AGP per quanto 
riguarda i progetti di 
rafforzamento 

*solo manutenzione 
 e valorizzazione
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Corso sul paesaggio
ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICO AMBIENTALE

PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA NEL CODICE DEI BENI CULTURALI E A SCALA REGIONALE | 14 marzo 2025

Aggiornamento PTPR e panoramica europea
Viviana di Martino | Politecnico di Milano - DAStU
prof. Andrea Arcidiacono, prof. Silvia Ronchi

Grazie per l’attenzione!
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