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L’Ufficio di Piano si è avvalso negli anni 2004 e 2005 della collaborazione dei vincitori di Borsa di studio 
presso il Dip.to VI: Alessandro Calabrò: Rischio idraulico e rischio frane; Marco De Martin, Cecilia 
Scoppetta: Elaborazione del mosaico dei piani regolatori, stato della pianificazione, analisi dei dati 
relativi al dimensionamento, le previsioni, le dotazioni attuali e l’offerta residua dei PRG; Francesco 
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Fazio: Analisi del Piano regolatore di Roma, mosaico dei PRG, elaborazione scheda di rilevamento dei 
beni culturali presso i Comuni; Maurizio Di Mario: Analisi di dati statistici, ricerche sul territorio 
agricolo, mosaico dei PRG; Fiammetta Fabri, Giampaolo Palano: Uso del suolo attuale e programmato; 
Diana Giuliani,  Chiara Vicini: Analisi degli ambiti e dei regimi di tutela ambientale. 
 
Le relazioni tematiche del Rapporto Territorio sono state redatte da: 
 
C.Nucci (cap.0); F.Avarini (cap.0:0.5); P.Belloc (cap.1); L.Bellicini (cap.2); A. Rebecchini (cap.3: 3.1, 
3.4.6); R.Buggiani (cap.3: 3.2); P.Vecchia, M.Fabiani (cap.3: da 3.3 a 3.3.4);  A.Calabrò, A. Rebecchini, 
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3.7.2); C.Rosa (cap.3: 3.8); P.Prignani (cap.3: 3.9, 3.11); C.Vesselli (cap.3: 3.10); C. Blasi (cap.4); D. 
Giuliani, A.Rebecchini, L.Vannicelli Casoni; C.Vicini (cap.5); G. Curcio (cap. 6); L.Quilici (cap7: da 7.1 
a 7.2.6); F. Fazio (cap.7: 7.3); G.Donvito (cap.7: da 7.4 a 7.4.10); G.Pietroboni (cap.7: da 7.5 a 7.5.3); G. 
Cafiero (cap.8); C.Nucci, A.Galassi  (cap. 9); G.Greco (cap.10); V.Ciafrei (cap.11: da 11.1  a 11.2.2); 
G.Curcio (cap.11: 11.3); F.Avarini, F.Fabri (cap 12: da 12.1 a 12.3); L.Nucci (cap 12: da 12.4 a 12.4.3); 
C. Favale (cap.12: da 12.5 a 12.5.2); L.Sparagna (cap.12:  12.5.3 e 12.6); F.Filippi (cap. 13); P. Valentino 
(cap.14).  
 
 
Si ringraziano inoltre Enti ed Associazioni che hanno offerto i loro contributi e partecipato ad incontri di 
lavoro: 
 
Regione Lazio: Assessorato Urbanistica: Paolo Ravaldini, Gabriella De Angelis, Daniele Iacovone, 
Francesco Paolo Lorito; Assessorato Ambiente: Giovanna Bargagna, Dario Fiasco, Tina Guida, Cristina 
Vecchi, Claudio Cattena, Mauro Lasagna, Luigi Minicillo, Francesco Nolasco; Assessorato ai Lavori 
Pubblici e Politiche della Casa: Maurizio Meiattini, Bernardo Maria Fabrizio, Cristiano Costanzo; 
Agenzia Regionale Parchi: Stefano Cresta, Giuliano Tallone; Agenzia Protezione Ambiente e Territorio: 
Marisa Amadei; Regione Abruzzo: Domenico Longhi; Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia; 
Marco Sangiorgio, Alfredo Marinucci, Marco Morelli; Soprintendenza  per i Beni Archeologici per 
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Fangucci, Carlo Ferranti, Paola Malvati; Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno: Gabriella 
Chiarolanza, Vera Corbelli; Autorità di Bacino della Regione Lazio; Antonio Bianchini; Comune di Roma 
Vittoria Crisostomi, Daniel Modigliani, Federico Marabotto; I Comuni, le Comunità Montane e le 
Università Agrarie della Provincia di Roma; Federlazio: Roberto D’Olofrio; Agenzia Sviluppo Provincia 
(ASP); Fabrizio De Castris, Massimiliano Meriggioli, Lorenzo Marcolini; Consorzio ASI Roma- Latina; 
INU Nazionale; INU Lazio; WWF: Raniero Maggini; Legambiente: Mauro Veronesi; Italia Nostra: 
Mirella Belvisi,  Franco Medici; VAS: Rodolfo Bosi; Mountain Wilderness Italia: Renato Napoli, Luciano 
Meloni; LIPU: Stefano Risa; Ente Parco Appia Antica: Alma Rossi.  Si ringraziano inoltre: Paolo Berdini 
e Giuseppe Imbesi.   
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Figura 14.5/n  12   Variazione stock abitativo per SL nello “scenario alto”  
Figura 14.5/n. 13  Domanda e stock abitativo al 2015 per SUM 
Figura 14.5/n. 14a  Capacità esportatrice di attività economiche per SL e sub SL (situazione attuale) 
Figura 14.5/n. 14b  Capacità esportatrice di attività economiche per SL e sub SL (programmata) 
Figura 14.5/n. 14c  Capacità esportatrice di funzioni strategiche per SL e sub SL (situazione attuale) 
Figura 14.5/n. 14d  Capacità esportatrice di funzioni strategiche per SL e sub SL (programmata) 
Figura 14.5/n. 14e  Variazione capacità esportatrice di funzioni strategiche per SL e sub SL 
Figura 14.5/n. 15a  Capacità esportatrice attuale per l’insieme delle funzioni economiche e per SUM 
Figura 14.5/n. 15b  Capacità esportatrice programmata per l’insieme delle funzioni economiche e per SUM 
Figura 14.5/n. 15c  Capacità esportatrice di funzioni strategiche per SUM nella situazione attuale 
Figura 14.5/n. 15d  Capacità esportatrice programmata di funzioni strategiche per SUM al 2015 
Figura 14.5/n. 15e  Le variazioni programmata nelle capacità esportatrici di funzioni strategiche per SUM 
Figura 14.5/n. 16   Tutela e valorizzazione risorse notevoli (attuale) 
Figura 14.5/n. 17   Tutela e valorizzazione risorse notevoli (impatti del Piano) 
Figura 14.5/n. 17a   Tutela e valorizzazione risorse notevoli (variazioni) 
Figura 14.5/n. 18  Livello di inquinamento dell’aria 
Figura 14.5/n. 19  Livello di inquinamento dell’aria (impatti mobilità su ferro) 
Figura 14.5/n. 20  Livello di rischio ambientale 
Figura 14.5/n. 21  Livello di inquinamento e di rischio ambientale 
Figura 14.5/n. 22  Stato attuale della pianificazione 
Figura 14.5/n. 23  Costruzione storica del territorio e del paesaggio 
Figura 14.5/n. 24   Aree per attività produttive o connesse al ciclo delle merci (mq/abit) 
Figura 14.5/n. 25   Aree per attività produttive o connesse al ciclo delle merci (mq/abit) 
Figura 14.5/n  26   Aree per attività produttive o connesse al ciclo delle merci (mq/abit) 
Figura 14.5/n. 27   Aree per attività di Servizio Strategico 
Figura 14.5/n. 28   Aree per attività di Servizio Strategico 
Figura 14.5/n. 29   Aree per attività di Servizio Strategico 
Figura 14.5/n. 30  Aree per servizi generali di interesse provinciale o intercomunale (nq/abit) 
Figura 14.5/n. 31   Aree per servizi generali di interesse provinciale o intercomunale (mq/abit) 
Figura 14.5/n. 32   Aree per servizi generali di interesse provinciale o intercomunale (mq/abit) 
Figura 14.5/n. 33   Consumo di suolo per uso residenziale (mq/abit) 
Figura 14.5/n. 34   Consumo di suolo per uso residenziale (mq/abit) 
Figura 14.5/n. 35   Consumo di suolo per uso residenziale (mq/abit) 
Figura 14.5/n. 36  Tempi di percorrenza verso Roma e i 5 centri di 2° livello 
Figura 14.5/n. 37  Tempi di percorrenza verso Roma e i 5 centri di 2° livello 
Figura 14.5/n. 38  Tempi di percorrenza verso Roma e i 5 centri di 2° livello 
Figura 14.5/n. 39   Miglioramento complessivo rispetto alla situazione attuale 
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Indice generale delle elaborati grafici del PTPG 
 
ELABORATI  STRUTTURALI   
 
TP1  Quadro programmatico della offerta di funzioni dei subsistemi locali funzionali, 
 dei centri di subsistema e delle relative reti di relazioni materiali ed immateriali       Rapp. 1: 100.000 
TP2 Disegno programmatico di struttura:sistema ambientale, sistema insediativo 
 morfologico, sistema insediativo funzionale, sistema della mobilità                Rapp. 1: 50.000 
TP2.1      Rete Ecologica Provinciale               Rapp. 1: 50.000 
TP2.2 Organizzazione funzionale della rete del servizio ferroviario metropolitano e regionale 
 e dei corridoi del trasporto pubblico                           Rapp. 1: 100.000 
TP2.3 Organizzazione funzionale della rete e delle attrezzature per la viabilità metropolitana     Rapp. 1: 100.000 
 
ELABORATI  INTEGRATIVI  ( DI  DOCUMENTAZIONE, VALUTAZIONE E PROPOSTA ) 
 
 SCENARI TENDENZIALI E PROGRAMMATICI  AL 2015 
RTstp1 Comportamenti metropolitani della popolazione e delle funzioni  economiche 
RTstp2.1 Comportamenti metropolitani del mercato immobiliare residenziale 
RTstp2.2 Comportamenti metropolitani del mercato immobiliare non residenziale 

 
 SISTEMA AMBIENTALE: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE 
RTsad3.1 Subregioni naturali ed ambiti ad omogeneità morfostrutturale          Rapp. 1:100.000 
RTsad3.2 Caratteri litotecnici del territorio              Rapp. 1:100.000 
RTsad3.3 Propensione al dissesto per classe litotecnica e pericolosità sismica          Rapp. 1:100.000 
RTsad3.4 Rischio idraulico e rischio frane (Pian. delle Autorità di Bacino)          Rapp. 1:100.000 
RTsad3.5 Vulnerabilità e tutela della risorsa idrica e delle acque minerali e termali         Rapp. 1:100.000 
RTsad3.6 Cave attive e dismesse. Litologie di interesse estrattivo           Rapp. 1:100.000 
RTsad3.7 Rischio di incidente rilevante: elementi generatori ed elementi vulnerabili         Rapp. 1:100.000 
RTsad3.8 Elementi di attenzione per i piani della protezione civile           Rapp. 1:100.000 

 
 SISTEMA AMBIENTALE: ECOLOGIA DEL PAESAGGIO E  RETE  ECOLOGICA 
RTsat4.1 Analisi dell’eterogeneità territoriale                         Rapp.  1:120.000 
RTsat4.2 Copertura, Uso del suolo e Qualità ambientale                                                           Rapp.  1:200.000 
RTsat4.3 Valutazione dello stato di conservazione              Rapp.  1:200.000 
RTsat4.4 Direttive per il Piano Territoriale Provinciale Generale           Rapp.  1:120.000 
RTsat4.5 Carta delle emergenze naturalistiche 
RTsat4.6   Tematismi  per la definizione  della Rete Ecologica Provinciale          Rapp.  1:350.000 
 
RTsar5       SISTEMA AMBIENTALE: AMBITI  E REGIMI DI TUTELA  VIGENTI O SEGNALATI       Rapp.  1:100.000 
 
RTsat6 SISTEMA AMBIENTALE: TUTELA PAESISTICA 
 Beni  vincolati   ai  sensi   del d.lgs. 42/2004  (ex  l. 1497/39  e  l.431/85) 
  secondo  i  PTP della Regione Lazio                      Rapp.  1:100.000  
 
RTsas7 SISTEMA AMBIENTALE: COSTRUZIONE STORICA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 
 Ambiti di relazione tra i principali percorsi e beni del sistema  
 insediativo storico                         Rapp. 1:100.000  

 
 SISTEMA AMBIENTALE: TERRITORIO AGRICOLO 
RTsaa8.1 Usi del suolo agricoli e forestali ed individuazione dei paesaggi rurali        Rapp. 1:100.000 

RTsaa8.2 Paesaggi rurali ed ambiti per la promozione dei parchi agricoli e per la 
  individuazione dei distretti rurali            Rapp. 1:100.000 
RTsaa8.3  Articolazione del territorio agricolo tutelato (nastri verdi) in riferimento 
  ai caratteri dei paesaggi rurali ed ai comuni corresponsabilizzati alla loro 
  gestione               Rapp.1:100.000
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 SISTEMA INSEDIATIVO MORFOLOGICO 
RTsim9.1 Morfologia naturale, rete dei centri, sistemi urbani morfologici locali    Rapp. 1:100.000 
RTsim9.2 Dinamica dell’occupazione del suolo per usi urbani a 4 date   Rapp. 1:50.000 
RTsim9.2.1Le fasi della costruzione insediativa  provinciale (1961-1981-1991-2001/2005)    
RTsim9.3 Tipologie  delle costruzioni insediative: dai tessuti alle costruzioni insediative Rapp. 1:50.000 
RTsim9.4 Costruzione insediativa  metropolitana e costruzioni componenti   Rapp. 1:100.000 
RTsim9.5 Costruzione insediativa metropolitana e costruzioni componenti: 
  immagine programmatica        Rapp. 1:100.000  
 
 SISTEMA INSEDIATIVO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 
RTsipc10.1  Lo stato amministrativo dei piani generali      Rapp. 1:200.000 
RTsipc10.2  La generazione degli strumenti urbanistici     Rapp. 1:200.000 
RTsipc10.3  Mosaico dei Piani Regolatori       Rapp. 1:100.000 
RTsipc10.4  Mosaico dei Piani Regolatori       Rapp. 1:50.000  
RTsipc10.5  Sistemi e subsistemi locali       Rapp. 1:200.000 
 
 SISTEMA INSEDIATIVO: PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA SOVRACOMUNALE 
RTsipn11.1  Prusst “Patrimonio di San Pietro in Tuscia” - Patto territoriale degli Etruschi.  
   III^ Comunità Montana di Tolfa       Rapp. 1:50.000 
RTsipn11.2  Prusst “Latium Vetus” - Patto territoriale di Pomezia 
   Accordo di programma        Rapp. 1:50.000 
RTsipn11.3  Prusst “Castelli Romani e Monti Prenestini”: Patto territoriale Colline 
   Romane. XI^ C. Mont. Castelli Romani e Prenestini    XVIII^ C. Mont.  
   Monti Lepini         Rapp. 1:50.000 
RTsipn11.4  Prusst “Fata Viam Invenient” - IX^ C. Mont. Monti Sabini e Tiburtini  
   X^ C. Mont. Valle dell’Aniene       Rapp. 1:50.000 
RTsipn11.5  Prusst “Fiumicino porta dell’area metropolitana di Roma”.  
   Patto territoriale di Ostia e Fiumicino      Rapp. 1:50.000 

 
 SISTEMA INSEDIATIVO FUNZIONALE 
RTsif12.1  Uso del suolo attuale e programmato per attività produttive e di servizio  Rapp. 1:100.000  
RTsif12.2  Uso del suolo attuale e programmato per attività produttive e di servizio   Rapp. 1: 50.000 
RTsif12.3  Proprietà pubbliche e principali aree produttive e di servizio dismesse o 
  in dismissione         Rapp. 1:100.000 

 
 SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
RTsm13.1  Rete ferroviaria esistente e Programmi consolidati al 2005    Rapp. 1:100.000  
RTsm13.2  Rete stradale esistente e Programmi consolidati al 2005    Rapp. 1:100.000 
RTsm13.3  Accessibilità ai sistemi locali della provincia con il trasporto collettivo 
  attuale e variato a  seguito degli interventi previsti dal PTPG (con Roma)  Rapp. 1:250.000 
RTsm13.4 Accessibilità ai sistemi locali della provincia con il trasporto collettivo 
  attuale e variato a  seguito degli interventi previsti dal PTPG (senza Roma) Rapp. 1:250.000 
 


