
 
 

 

 

 

 

 

 

Piano Nazionale 

di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICEMBRE 2022 

 



 

 

1 Sommario 

1 Sommario ............................................................................................................................................ 2 

Introduzione e obiettivi del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici ................................. 1 

1 Il quadro giuridico di riferimento .......................................................................................................... 6 

1.1 [ΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ Řƛ ƴƻǊƳŜ Ŝ ǇǊƛƴŎƛǇƛ ŦƻǊƳŀǘƛǎƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ 

ambientale e per fini di salvaguardia dei diritti umani .............................................................................. 6 

1.2 Gli atti adottati a livello internazionale che vertono specificamente sul tema ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ 

cambiamenti climatici .............................................................................................................................. 6 

1.3 Dƭƛ ŀǘǘƛ ŀŘƻǘǘŀǘƛ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ Ŏhe vertono specificamente sul tema 

ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ............................................................................................... 8 

1.4 Gli atti adotǘŀǘƛ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ŎƘŜ ǾŜǊǘƻƴƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀƳŜƴǘŜ ǎǳƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ 

cambiamenti climatici .............................................................................................................................11 

1.5 [ŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ Ŝ ƭƻŎŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ...............................12 

1.5.1 Il livello regionale .................................................................................................................12 

1.5.2 Il livello locale ......................................................................................................................13 

2 Il quadro climatico nazionale ...............................................................................................................14 

2.1 Analisi del clima sul periodo di riferimento ..................................................................................16 

2.1.1 Sintesi degli eventi meteo-climatici significativi in anni recenti.............................................20 

2.2 Valutazione delle proiezioni climatiche future .............................................................................21 

2.3 Aree marine ................................................................................................................................27 

2.3.1 Analisi della condizione climatica di riferimento ...................................................................27 

2.3.2 Proiezioni climatiche future .................................................................................................28 

2.3.3 Analisi delle aree marine della fascia costiera ......................................................................28 

2.3.4 Analisi a scala nazionale .......................................................................................................30 

3 Impatti dei cambiamenti climatici in Italia e vulnerabilità settoriali .....................................................37 

3.1 Criosfera e montagna ..................................................................................................................37 

3.2 Risorse idriche .............................................................................................................................39 

3.3 Ambienti marini: biodiversità, funzionamento e servizi ecosistemici ............................................41 

3.4 Ecosistemi e biodiversità di acque interne e di transizione ...........................................................42 

3.5 Zone costiere ...............................................................................................................................43 

3.6 Suolo e territorio .........................................................................................................................45 

3.6.1 Dissesto geologico, idrologico e idraulico .............................................................................45 

3.6.2 Degrado del territorio ..........................................................................................................47 

3.7 Ecosistemi terrestri......................................................................................................................49 

3.8 Specie alloctone ..........................................................................................................................51 

3.9 Foreste ........................................................................................................................................53 

3.10 Agricoltura e produzione alimentare ...........................................................................................54 



 

 

3.11 Pesca marittima...........................................................................................................................55 

3.12 Acquacoltura ...............................................................................................................................58 

3.13 Turismo .......................................................................................................................................60 

3.14 Insediamenti urbani.....................................................................................................................61 

3.15 Trasporti e infrastrutture .............................................................................................................63 

3.15.1 Trasporto Terrestre ..............................................................................................................64 

3.15.2 Trasporto aereo ...................................................................................................................64 

3.15.3 Trasporto navale e porti .......................................................................................................65 

3.16 Industrie e infrastrutture pericolose ............................................................................................65 

3.17 Patrimonio culturale ....................................................................................................................66 

3.18 Energia ........................................................................................................................................67 

3.19 Salute ..........................................................................................................................................69 

3.20 Gli impatti socio-economici dei cambiamenti climatici .................................................................70 

4 Misure e azioni di adattamento ...........................................................................................................72 

4.1 Misure e azioni soft .....................................................................................................................73 

4.2 Misure e azioni settoriali .............................................................................................................75 

4.3 Caratterizzazione delle azioni ......................................................................................................75 

4.4 Categorizzazione delle azioni .......................................................................................................76 

4.5 Valutazione delle azioni ...............................................................................................................78 

4.6 Il Database delle azioni ................................................................................................................80 

5 DƻǾŜǊƴŀƴŎŜ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ .............................................................................................................84 

5.1 hǎǎŜǊǾŀǘƻǊƛƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ............................................85 

5.1.1 hǎǎŜǊǾŀǘƻǊƛƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ .....................................85 

5.1.2 Segreteria tecnica ................................................................................................................85 

5.1.3 Forum permanente ..............................................................................................................86 

5.2 Monitoraggio, reporting e valutazione del Piano nazionale di adattamento .................................86 

 

 

Allegati 

Allegato I: Metodologie per la definizione di strategie e piani regionali di adattamento ai cambiamenti 

climatici 

Allegato II: Metodologie per la definizione di strategie e piani locali di adattamento ai cambiamenti climatici 

Allegato III: Impatti e vulnerabilità settoriali 

Allegato IV: Database delle azioni 

 



Piano Nazionale 
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

ver. dicembre 2022 

1/103 
 

INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL PIANO NAZIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

I cambiamenti climatici rappresentano e rappresenteranno in futuro una delle sfide più rilevanti da 

ŀŦŦǊƻƴǘŀǊŜ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ƎƭƻōŀƭŜ ŜŘ ŀƴŎƘŜ ƴŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ƛǘŀƭƛŀƴƻΦ [ΩLǘŀƭƛŀ ǎƛ ǘǊƻǾŀ ƴŜƭ ŎƻǎƛŘŘŜǘǘƻ ϦƘƻǘ ǎǇƻǘ 

ƳŜŘƛǘŜǊǊŀƴŜƻϦΣ ǳƴΩŀǊŜŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘŀ ŎƻƳŜ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ǾǳƭƴŜǊŀōƛƭŜ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘici (IPCC, 

ARC.6; IPCC ARC.5; EEA 2012).  Il territorio nazionale è inoltre notoriamente soggetto ai rischi naturali 

(fenomeni di dissesto, alluvioni, erosione delle coste, carenza idrica) e già oggi è evidente come 

ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ Ŝ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛŦicarsi di eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici 

(siccità, ondate di caldo, venti, piogge intense, ecc.) amplifichino tali rischi i cui impatti economici, 

sociali e ambientali sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni. 

: ǉǳƛƴŘƛ ŜǾƛŘŜƴǘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀȊƛƻƴƛ Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ƴŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ǇŜǊ ŦŀǊ ŦǊƻƴǘŜ ŀƛ 

rischi provocati dai cambiamenti climatici. Essendo il tema fortemente trasversale, la pianificazione di 

azioni adeguate necessita di:  

- una base di conoscenza dei fenomeni che sia messa a sistema; 

- un contesto organizzativo ottimale; 

- una governance multilivello e multisettoriale. 

 

I primi passi a livello nazionale sono stati compiuti nel 2015, quando è stata adottata la Strategia 

nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), che ha analizzato lo stato delle conoscenze 

scientifiche sugli impatti e sulla vulnerabilità ai cambiamenti climatici per i principali settori ambientali 

e socio-economici e ha presentato un insieme di proposte e criteri ŘΩŀȊƛƻƴŜ per affrontare le 

ŎƻƴǎŜƎǳŜƴȊŜ Řƛ ǘŀƭƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ Ŝ ǊƛŘǳǊƴŜ Ǝƭƛ ƛƳǇŀǘǘƛΦ  [ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŝ ǎǘŀǘƻ 

declinato nella SNAC in obiettivi specifici da perseguire, indicando come elementi di importanza 

ǇǊƛƳŀǊƛŀ ǇŜǊ ŀǘǘǳŀǊŜ ǳƴΩŜŦŦƛŎŀŎŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ Řƛ adattamento: 

¶ ƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ǇŜǊ ƭƻ ǎŎŀƳōƛƻ Řƛ Řŀǘƛ Ŝ ŀƴŀƭƛǎƛ ǎǳƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΣ ƴƻƴŎƘŞ ƭŀ 

realizzazione di attività volte a promuovere la partecipazione e aumentare la consapevolezza dei 

portatori di interesse sulle azioni; 

¶ la valutazione costi/benefici delle misure di adattamento; 

¶ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Ŝ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ Ŝ Ǉƛŀƴƛ Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ƭƛǾŜƭƭƛΤ 

¶ ƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎǊƛǘŜǊƛ Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ƛƴ Ǉƛŀƴƛ Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ ǎŜǘǘƻǊƛŀƭƛ όŎŘΦ ƳŀƛƴǎǘǊŜŀƳƛƴƎ 

climatico) al fine di contenere le vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti 

dei cambiamenti climatici; 

¶ il regolare monitoraggio e una valutazione dei progressi compiuti a livello nazionale, settoriale e 

territoriale. 

 

Importanti indirizzi volti a perseguire un ulteriore sviluppo e una maggiore efficacia di strategie e piani 

nazionali si rinvengono negli atti di fonte internazionale Ŝ ŘŜƭƭΩ¦9 ŎƘŜ ǘǊŀǘǘŀƴƻ ƛƭ ǘŜƳŀ 

ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΦ 

 

In occasione della COP-21 del 2015 è stŀǘƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘƻ ƭΩ!ŎŎƻǊŘƻ Řƛ tŀǊƛƎƛΣ ŜƴǘǊŀǘƻ ƛƴ ǾƛƎƻǊŜ ƭΩŀƴƴƻ 

ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ ŎƘŜΣ ŀƭƭΩŀǊǘΦ тΣ Ŧƛǎǎŀ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ Ŝ ǇǊŜǾŜŘŜΣ ǇŜǊ ƛƭ ǎǳƻ 

ŎƻƴǎŜƎǳƛƳŜƴǘƻΣ ŎƘŜ ŎƛŀǎŎǳƴŀ tŀǊǘŜ ǎƛ ƛƳǇŜƎƴƛ ƛƴ ǇǊƻŎŜǎǎƛ Řƛ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ Ŝ 

ƴŜƭƭΩŀǘǘuazione di misure che consistono in particolare nella messa a punto o rafforzamento dei 

pertinenti piani, politiche e/o contributi, che possono comprendere: (a) la realizzazione di misure, 

programmi e/o sforzi di adattamento; (b) il processo di formulazione e attuazione dei piani di 

adattamento nazionali (art. 7, par. 9). 
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Nel 2021 la Commissione europea ha presentato la nuova Strategia di adattamento di adattamento 

ό/haόнлнмύ ун Ŧƛƴŀƭ ŘŜƭ нр ŦŜōōǊŀƛƻ нлнмΣ tƭŀǎƳŀǊŜ ǳƴΩ9ǳǊƻǇŀ ǊŜǎƛƭƛŜƴǘŜ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀtici ς 

[ŀ ƴǳƻǾŀ {ǘǊŀǘŜƎƛŀ ŘŜƭƭΩ¦9 Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛύ ŎƘŜ ǎƻǎǘƛǘǳƛǎŎŜ ƭŀ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ 

Strategia del 2013. La nuova Strategia, preannunciata nel Green Deal europeo, mira a realizzare la 

ǘǊŀǎŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ9ǳǊƻǇŀ ƛƴ ǳƴΩ¦ƴƛƻƴŜ ǊŜǎƛƭƛŜƴǘŜ ŀi cambiamenti climatici entro il 2050 e si basa su 

quattro priorità: un adattamento più intelligente, più sistemico e integrato, più rapido, oltre che una 

ƛƴǘŜƴǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜΦ 

 

tŜǊ ǊŜƴŘŜǊŜ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ǇƛǴ ǎƛǎǘŜƳƛŎƻ Ŝ ƛƴǘŜƎǊŀǘƻ ƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜΣ ǊƛōŀŘŜƴŘƻ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ Řƛ 

strategie e piani nazionali di adattamento, sollecita gli Stati a renderli efficaci e a svilupparli 

ulteriormente, e da parte sua si impegna a sostenerne lo sviluppo e l'attuazione a tutti i livelli di 

governance artiŎƻƭŀƴŘƻ ƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ƛƴǘƻǊƴƻ ŀ ǘǊŜ ǇǊƛƻǊƛǘŁ ǘǊŀǎǾŜǊǎŀƭƛΥ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭϥŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ 

nella politica macrofinanziaria, soluzioni per l'adattamento basate sulla natura e azioni locali di 

adattamento (par. 2.2. della Strategia). Gli obiettivi delineati nella Strategia europea sono rafforzati 

dalla cd. Legge europea sul clima (Reg. (UE) 2021/1119 del 30 giugno 2021) che, integrando 

ƴŜƭƭΩƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩ¦9 ƭΩ!ŎŎƻǊŘƻ Řƛ tŀǊƛƎƛ Ŝ ƭΩ!ƎŜƴŘŀ нлол ŘŜƭƭŜ bŀȊƛƻƴƛ ¦ƴƛǘŜΣ ǇǊŜǾŜŘŜ ŎƘŜ Ǝƭƛ {ǘŀǘƛ 

membri adottino e attuino strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della Strategia 

ŘŜƭƭΩ¦9 Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ όŀǊǘΦ рΣ Ǉŀr. 9 del Reg. (UE) 2021/1119).  

 

Lƭ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭŀ ¢ǊŀƴǎƛȊƛƻƴŜ 9ŎƻƭƻƎƛŎŀ όƻǊŀ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭΩ!ƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ {ƛŎǳǊŜȊȊŀ 9ƴŜǊƎŜǘƛŎŀ - 

a!{9ύ Ƙŀ ǊŜŎŜǇƛǘƻ Ǝƭƛ ƛƴŘƛǊƛȊȊƛ ŎƻƴǘŜƴǳǘƛ ƴŜƛ Ŏƛǘŀǘƛ ŀǘǘƛ Řƛ ŦƻƴǘŜ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜ Ŝ ŘŜƭƭΩ¦9 ŜΣ 

coerentemente con essi, oltreché con quanto previsto dalla SNAC, ha intrapreso rilevanti iniziative sul 

ǘŜƳŀ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΣ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘƛΣ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ǎƛŀ ƴŜƭ ƭŀƴŎƛƻ ŘŜƭƭŀ tƛŀǘǘŀŦƻǊƳŀ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ 

ǎǳƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΣ ǎƛŀ ƴŜƭ ǇǊƻǎŜƎǳƛǊŜ Ǝƭƛ ǎŦƻǊȊƛ ƛƴǘǊŀǇǊŜǎƛ ǎƛƴ Řŀƭ нлмт ǇŜǊ ƎƛǳƴƎŜǊŜ ŀƭƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ 

tƛŀƴƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΦ 

 

In primo luogo, nel mese di ottobre 2022 il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero 

ŘŜƭƭΩ!ƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ {ƛŎǳǊŜȊȊŀ 9ƴŜǊƎŜǘƛŎŀ - MASE), ƛƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ {ǳǇŜǊƛƻǊŜ ǇŜǊ ƭŀ 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)Σ Ƙŀ ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ ƭŀ tƛŀǘǘŀŦƻǊƳŀ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ 

ai cambiamenti climatici, un portale finalizzato ad informare e sensibilizzare i cittadini e i portatori di 

ƛƴǘŜǊŜǎǎƛ ǎǳƭƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŜŘ ŀ ǊŜƴdere disponibili dati e strumenti utili a supportare la 

Pubblica Amministrazione nei processi decisionali. La Piattaforma sarà periodicamente aggiornata e 

arricchita con dati e informazioni provenienti da diverse fonti e sarà aggiornata periodicamente. 

In linea con le indicazioni della Strategia europea di adattamento, che mirano a realizzare un 

ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ǇƛǴ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜΣ ƭŀ tƛŀǘǘŀŦƻǊƳŀ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ǎƛ 

prefigge lo scopo di mettere insieme dati, informazioni e strumenti operativi e di renderli facilmente 

disponibili per incrementare la conoscenza e la capacità di pianificazione e attuazione di azioni di 

adattamento sul territorio nazionale. 

In secondo luogo, nel recepire gli indirizzi contenuti nei citati atti di fontŜ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜ Ŝ ŘŜƭƭΩ¦9 

ƛƴǘŜǊǾŜƴǳǘƛ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ {b!/, nel 2022 è stato istituito un apposito Gruppo di 

lŀǾƻǊƻ Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ accelerare le attività finalizzate alƭΩŀǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ tƛŀƴƻ Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ, 

Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ pervenire ad uno ǎǘǊǳƳŜƴǘƻ Ŏƻƴ Ŏǳƛ ƭΩLǘŀƭƛŀ ŦƻǊƴƛǊŁ ƛƭ ǇǊƻǇǊƛƻ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŀƭƭŀ 

ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ƎƭƻōŀƭŜ Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ŘŜŦƛƴƛǘƻ ŘŀƭƭΩ!ŎŎƻǊŘƻ Řƛ 

Parigi del 2015, consistente nel: migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre 

la vulnerabilità ai cambiamenti climatici ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭŜ Ŝ ŘŜƭƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ 

ŎƻƴǘŜƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴƴŀƭȊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƳŜŘƛŀ ƎƭƻōŀƭŜ. 
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[ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜƭ tb!// ŝ ŦƻǊƴƛǊŜ ǳƴ ǉǳŀŘǊƻ Řƛ indirizzo nazionale per l'implementazione di 

azioni finalizzate a ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, migliorare la 

capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle 

eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche. 

 

Percorso del PNACC 
Il percorso che il Ministero ha deciso di intraprendere per dotarsi di un Piano nazionale di adattamento 

consta di due fasi complementari e consecutive tra loro: una prima fase, che si concluderà, a seguito 

del procedimento di VAS, con ƭΩŀǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ del PNACC e, una seconda fase, che si concretizzerà con 

la definizione di modalità e strumenti settoriali e intersettoriali, di attuazione delle misure del PNACC 

ai diversi livelli di governo. 

La prima fase è caratterizzata da un articolato iter che è stato avviato nel 2017, così come previsto 

dalla SNAC. Nel 2018, a seguito della condivisione dei documenti di Piano con la Conferenza Stato-

wŜƎƛƻƴƛΣ ƛƭ aƛƴƛǎǘŜǊƻ Ƙŀ ǊƛǘŜƴǳǘƻ ŎƘŜ ƭŀ ǊŜŘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ tƛŀƴƻ ŘƻǾŜǎǎŜ ŀǾǾŜƴƛǊŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǳƴ 

processo partecipativo strutturato, quale quello incluso nel procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica. Si è dunque proceduto alla verifica di assoggettabilità a VAS nel 2020 e alla fase di scoping 

ƴŜƭ нлнмΣ ŎƘŜ ǎƛ ŝ ŎƻƴŎƭǳǎŀ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŁ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜΣ ƛƭ о ƎƛǳƎƴƻ нлнмΣ ŎƘŜ Ƙŀ 

ǘǊŀǎƳŜǎǎƻ ƛƭ ǇŀǊŜǊŜ ŘŜƭƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀ Řƛ ±ŜǊƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭΩLƳǇŀǘǘƻ !ƳōƛŜƴǘŀƭŜ ς VIA e VAS, n. 13 

del 3 maggio 2021. 

Nel 2022, a seguito della riorganizzazione degli uffici ministeriali e tenendo conto degli esiti del 

percorso svolto, il Ministero ha istituito un apposito Gruppo di lavoro con decreto direttoriale n. 96 

del 12 luglio 2022, per il necessario supporto tecnico alla rielaborazione del Piano, alla luce delle 

ƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴƛ ŦƻǊƳǳƭŀǘŜ Řŀƭƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ¢ŜŎƴƛŎŀ Řƛ ±ŜǊƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭΩLƳǇŀǘǘƻ !ƳōƛŜƴǘŀƭŜ ς VIA e VAS, nel 

sopra citato parere n. 13 del 3 maggio 2021 e della intervenuta normativa europea.  

[ΩŀŘƻȊƛƻƴŜΣ ƴŜƭƭŀ ǇǊƛƳŀ ŦŀǎŜΣ ŘŜƭ ǘŜǎǘƻ ŘŜƭ tb!// ŎƻǎƜ ǊƛŜƭŀōƻǊŀǘƻ ǊƛǎǇƻƴŘŜ ŀ ǳƴŀ ŘǳǇƭƛŎŜ ŜǎƛƎŜƴȊŀΥ 

ǉǳŜƭƭŀ Řƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ŎƻƳǇƛǳǘŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀ Ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀ ŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΣ ŎƘŜ ŝ 

ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘŀ ŘŀƭƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴΩapposita struttura di governance nazionale; e quella di produrre 

un documento di indirizzo, finalizzato a porre le basi per una pianificazione di breve e di lungo termine 

ǇŜǊ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ŘŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ Řƛ ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜ ƳƛǎǳǊŜ ǾƻƭǘŜ ǎƛŀ ŀl 

rafforzamento della capacità di adattamento a livello nazionaleΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ Ŝ ƭŀ ƳŜǎǎŀ ŀ 

sistema delle conoscenze, sia allo sviluppo di un contesto organizzativo ottimale, che sono requisiti di 

base per la definizione di azioni efficaci nel territorio. 

A seguito ŘŜƭƭΩŀǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ del PNACC si aprirà la seconda fase del percorso, finalizzata a garantire 

ƭΩƛƳƳŜŘƛŀǘŀ ƻǇŜǊŀǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭ tƛŀƴƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƛƭ ƭŀƴŎƛƻ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛƻƴƛΦ Questa fase, che sarà gestita dalla 

struttura di governance, è finalizzata alla pianificazione ed attuazione delle azioni di adattamento nei 

diversi settori attraverso la definizione di priorità, ruoli, responsabilità e fonti/strumenti di 

finanziamento ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ e, infine, la rimozione sia degli ostacoli alƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘƛ Řŀƭ 

mancato accesso a soluzioni praticabili, sia degli ostacoli di carattere 

normativo/regolamentare/procedurale. 

I risultati di questa attività convergeranno in piani settoriali o intersettoriali, nei quali saranno delineati 

gli interventi da attuare. 

 

Struttura del PNACC 
La gestione dei processi legati agli impatti dei cambiamenti climatici, la costruzione di modalità di 
ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƭŀ ƳŜǎǎŀ ƛƴ ŎŀƳǇƻ Řƛ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ ƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ ǳƴΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ 
complessa che richiede la condivisione degli obiettivi e dei metodi e la predisposizione di modelli di 
governance appositi. In ragione di questo, la costruzione del documento di Piano del 2018 è avvenuta 
seguendo un approccio bottom-up. La fase di elaborazione è stata accompagnata da una prima 
consultazione pubblica tramite questionario, diretta a indagare la percezione dei diversi portatori di 
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ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƛ ŘŜƭƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛΣ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǊŜ ŀ 
valutare le possibili azioni da intraprendere per favorirlo e i modelli di governance più efficaci per 
conseguirlo. Una seconda consultazione è stata attuata attraverso la pubblicazione della prima bozza 
di Piano nel 2018, al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti da tutti i soggetti interessati. Tale 
modalità ha completato gli ulteriori momenti di consultazione dedicati a specifiche categorie di 
portatori di interesse, come le Regioni, gli Enti di Ricerca, i Ministeri e le associazioni ambientaliste. Le 
varie fasi di condivisione hanno permesso di integrare il Piano e, ove opportuno, di modificarne i 
contenuti sulla base delle indicazioni pervenute. 
Successivamente, a ƎǳƛŘŀǊŜ ƛƭ ƭŀǾƻǊƻ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ tƛŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻ Řƛ 
±!{ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ŘǳŜ ŜǎƛƎŜƴȊŜ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭƛΥ ƭΩǳǊƎŜƴȊŀ Řƛ ŘŀǊŜ ǊƛǎǇƻǎǘŀ ŀƭle criticità climatiche 
riscontrate in Italia e agli di impatti già in atto nel nostro territorio; la necessità di tenere conto delle 
osservazioni e delle indicazioni fornite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel Corso del 
procedimento di VAS. 
Il PNACC contiene un insieme di azioni finalizzate allo sviluppo di un contesto organizzativo ottimale a 
livello nazionale, oltre che al rafforzamento della capacità di adattamento, presupposti indispensabili 
per una corretta pianificazione di azioni efficaci. Inoltre, esso contiene un insieme di azioni settoriali, 
presentate attraverso un Database, che troveranno applicazione nei Piani settoriali e intersettoriali, 
nelle modalità che saranno individuate dalla struttura di governance. 

 

Settori del PNACC 

 
Settori 

Criosfera e montagna 

Risorse idriche 

Desertificazione e degrado del territorio  

Dissesto geologico, idrologico e idraulico 

Biodiversità, ecosistemi e servizi ecosistemici 

- terrestri 
- marini 
- acque interne e di transizione 
Salute 

Foreste 

Agricoltura e produzione alimentare 

Pesca marittima 

Acquacoltura 

Energia 

Zone costiere 

Turismo  

Insediamenti urbani 

Patrimonio culturale 

Trasporti e infrastrutture 

Industrie e infrastrutture pericolose 

 

La struttura del PNACC è articolata come segue: 

1. Il quadro giuridico di riferimento 

2. Il quadro climatico nazionale 

3. Impatti dei cambiamenti climatici in Italia e vulnerabilità settoriali 

4. Misure e azioni di adattamento 

рΦ DƻǾŜǊƴŀƴŎŜ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΦ 
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Il presente Piano è corredato, inoltre, da due documenti di indirizzo per la definizione di strategie/piani 

ǊŜƎƛƻƴŀƭƛ Ŝ ƭƻŎŀƭƛ Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛΥ ƭŜ άMetodologie per la definizione di 

strategie e piani regionali di adattamento ai cambiamenti climaticiέ Ŝ ƭŜ άMetodologie per la 

definizione di strategie e piani locali di adattamento ai cambiamenti climaticiέΦ ¢ŀƭƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘƛΣ ǎǳƭƭŀ 

base delle esperienze internazionali ed europee e degli strumenti metodologici disponibili a livello 

regionale e locale, tratteggiano ǳƴ ǉǳŀŘǊƻ ƻǊƎŀƴƛŎƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƛƴŜŀƴŘƻΥ 

possibili quadri di governance e modelli di intervento a scala regionale e locale; orientamenti per 

definire impatti e vulnerabilità ai cambiamenti climatici; modalità di individuazione delle priorità 

territoriali, di definizione e implementazione delle azioni di adattamento anche a partire dagli 

strumenti della pianificazione ordinaria e settoriale oltre che attraverso gli strumenti di finanziamento 

della programmazione comunitaria e regionalŜΤ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ǇŜǊ ǎǳǇǇƻǊǘŀǊŜ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ƭƻŎŀƭŜ ƭΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ ŘŜƭ 

tŀǘǘƻ ŘŜƛ {ƛƴŘŀŎƛ ǇŜǊ ƛƭ ŎƭƛƳŀ Ŝ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀΦ 

I suddetti documenti di indirizzo derivano dalle attività svolte, con il coordinamento del Ministero 

ŘŜƭƭΩ!ƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ {ƛŎǳǊŜȊȊŀ 9ƴŜǊƎŜǘƛŎŀΣ ƴŜƭƭΩŀmbito del Progetto CReIAMO PA (PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-нлнлύ Ŝ ǇǊƻŘƻǘǘƛ Řŀƭƭŀ [ƛƴŜŀ р ŘŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŘŜŘƛŎŀǘŀ ŀƭ άRafforzamento 

ŘŜƭƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŀ ǇŜǊ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛέΣ ǇǳōōƭƛŎŀǘƛ ƴŜƭ нлнл Ŝ 

aggiornati nel 2022. Essi sono inoltre il risultato di una ampia attività di confronto e condivisione di 

esperienze sviluppata con le diverse Regioni ed Enti Locali che hanno diffusamente partecipato alle 

attività di linea. 
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1 IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO 

1.1 [ΩŀǇǇƭicazione alla tematica dei cambiamenti climatici di norme e principi formatisi in 

materia ambientale e per fini di salvaguardia dei diritti umani 

Lƭ ǘŜƳŀ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇŀǘǘƛ ŀǘǘǳŀƭƛ Ŝ ŀǘǘŜǎƛ ŘŜƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ǎǳƛ ǎƛǎǘŜƳƛ ƴŀǘǳǊŀƭƛΣ ǎǳƭƭΩǳƻƳƻ Ŝ ǎǳƛ 

settori socio-economici, e delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, rientra in ampia 

parte, benché non esclusivamente, nella materia ambientale. 

Sotto il profilo giuridico, la tematica dei cambiamenti climatici va inquadrata principalmente 

ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘo del diritto ambientale, ma presenta connessioni anche con altre branche del diritto tra le 

ǉǳŀƭƛΣ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ƛƭ ŘƛǊƛǘǘƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀΦ 

Le norme e i principi che informano, in generale, la materia ambientale sono applicabili, per quanto di 

pertinenza, anche al tema dei cambiamenti climatici. Si tratta, in particolare, del divieto di cagionare 

Řŀƴƴƛ ǎǳƛ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛ ŘŜƎƭƛ {ǘŀǘƛ ƭƛƳƛǘǊƻŦƛΣ ŘŜƎƭƛ ƭΩƻōōƭƛƎƘƛ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŘΩǳǊƎŜƴȊŀΣ ŘŜƭƭΩƻōōƭƛƎƻ ς in taluni 

casi ς Řƛ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀ ǳƴŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘΩƛƳǇŀǘǘƻ ŀƳōientale, dei principi di prevenzione, di 

ǇǊŜŎŀǳȊƛƻƴŜΣ άŎƘƛ ƛƴǉǳƛƴŀ ǇŀƎŀέΣ ŘŜƭƭŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ ŎƻƳǳƴƛ Ƴŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŀǘŜ Ŝ ǊƛǎǇŜǘǘƛǾŜ ŎŀǇŀŎƛǘŁΣ Řƛ 

equità intergenerazionale e intragenerazionale, dello sviluppo sostenibile, di non regressione, e di 

alcuni priƴŎƛǇƛ ŎƘŜ ǘǊƻǾŀƴƻ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊƭƻǇƛǴ ƴŜƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀΣ ǉǳŀƭƛ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ 

ŘΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜΣ Řƛ ǎƻƭƛŘŀǊƛŜǘŁΣ ŘŜƭ ŘƛǾƛŜǘƻ Řƛ ŀǊǊŜŎŀǊŜ ǳƴ Řŀƴƴƻ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻ ŀƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ό5b{IύΦ 

Parimenti rilevanti risultano essere le norme che prevedono i cd. diritti individuali di natura 

procedurale, quali il diritto di accesso alle informazioni ambientali, il diritto di partecipazione ai 

processi decisionali e il diritto di accesso alla giustizia.  

Oltre alle norme e ai principi formatisi nel quadro del diriǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ ŘŜǾƻƴƻ ǊƛǘŜƴŜǊǎƛ ŀǇǇƭƛŎŀōƛƭƛ 

alla tematica dei cambiamenti climatici, ove pertinenti, le norme e i principi posti a salvaguardia dei 

ŘƛǊƛǘǘƛ ǳƳŀƴƛΥ ƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛΣ ŘƛŦŀǘǘƛΣ Ǉƻǎǎƻƴƻ ǊƛǇŜǊŎǳƻǘŜǊǎƛ ǎǳƛ ŘƛǊƛǘǘƛ ŘŜƭƭΩǳƻƳƻ όŜǎΦ ŘΦ ŀƭƭa 

ǎŀƭǳǘŜΣ ŘΦ ŀƭƭŀ ǾƛǘŀΣ ŘΦ ŀƭƭŀ Ǿƛǘŀ ǇǊƛǾŀǘŀ Ŝ ŦŀƳƛƭƛŀǊŜΣ ŘΦ Řƛ ǇǊƻǇǊƛŜǘŁύΣ ŎƻƳŜ ǎƛ ŜǾƛƴŎŜ ŘŀƭƭΩŀƳǇƛƻ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ 

procedimenti azionati dinanzi ai giudici nazionali e internazionali (es. dinanzi alla Corte europea dei 

ŘƛǊƛǘǘƛ ǳƳŀƴƛύ ŎƘŜ ǾŜǊǘƻƴƻ ǎǳƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻ dei cambiamenti climatici sui diritti umani. 

 

1.2 Gli atti adottati a livello internazionale che vertono specificamente sul tema 

ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ  

 

La Convenzione-Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) 

Il primo fondamentale accordo adottato dalla comunità internazionale per affrontare la problematica 

dei cambiamenti climatici è la Convenzione-Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 

(UNFCCC) aperta alla firma in occasione della Conferenza delle bŀȊƛƻƴƛ ¦ƴƛǘŜ ǎǳƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ƭƻ 

sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, ed entrata in vigore il 21 marzo 1994, la 

ǉǳŀƭŜ ŝ ǎǘŀǘŀ ǊŀǘƛŦƛŎŀǘŀ Řŀ мфу tŀǊǘƛ ƛƴŎƭǳǎŜ ƭΩLǘŀƭƛŀΣ ŎƘŜ Ǿƛ Ƙŀ ǇǊƻǾǾŜŘǳǘƻ Ŏƻƴ ƭΦ мр ƎŜƴƴŀƛƻ мффпΣ ƴΦ ср 

(in G.U. 29 gŜƴƴŀƛƻ мффпΣ ƴΦ ноύΣ Ŝ ƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀΣ ŎƘŜ ƭΩƘŀ ŦƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŀǇǇǊƻǾŀǘŀ ƴŜƭ мффпΦ 

[ŀ ¦bC/// ǇŜǊǎŜƎǳŜ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ǎǘŀōƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Řƛ Ǝŀǎ ŎƭƛƳŀƭǘŜǊŀƴǘƛ Ŝ ŀƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻ 

ƻƴŜǊŀ Ǝƭƛ {ǘŀǘƛ ŘŜƭƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ Řƛ ƳƛǎǳǊŜ Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΥ ǇǊŜǾŜŘŜΣ ƛƴ ƳƻŘƻ programmatico, che gli Stati 

mettano in esecuzione e aggiornino programmi nazionali e, ove opportuno, regionali, per attuare 

ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ όŀǊǘǘΦ оΦоΤ пΦм ƭŜǘǘΦ ōΤ пΦм ƭŜǘǘΦ ŜΤ пΦпύΦ 

 

Lƭ tǊƻǘƻŎƻƭƭƻ Řƛ Yȅƻǘƻ Ŝ ƭΩ9ƳŜƴŘŀƳŜƴǘƻ Řƛ 5ƻƘŀ 

Il Protocollo di Kyoto alla Convenzione-Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è stato 

ŀǇŜǊǘƻ ŀƭƭŀ ŦƛǊƳŀ ƭΩмм ŘƛŎŜƳōǊŜ мффтΣ ŝ ŜƴǘǊŀǘƻ ƛƴ ǾƛƎƻǊŜ ƛƭ мс ŦŜōōǊŀƛƻ нллрΣ ŜŘ ŝ ǎǘŀǘƻ ǊŀǘƛŦƛŎŀǘƻ Řŀ 
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мфн tŀǊǘƛ ǘǊŀ Ŏǳƛ ƭΩLǘŀƭƛŀΣ ŎƘŜ Ǿƛ Ƙŀ ǇǊƻǾǾŜŘǳǘƻ Ŏƻn l. 1° giugno 2002, n. 120 (in G.U. 19 giugno 2002, n. 

мпнύΣ Ŝ ƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀΣ ŎƘŜ ƭΩƘŀ ŦƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŀǇǇǊƻǾŀǘƻ ƛƭ ом ƳŀƎƎƛƻ нллнΦ Lƭ ǘŜǊƳƛƴŜ ǇŜǊ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ 

del Protocollo di Kyoto è stato fissato al 13 dicembre 2012 (primo periodo di impegno del Protocollo 

di Kyoto).  

Oltre ad avere introdotto obiettivi giuridicamente vincolanti di riduzione delle emissioni climalteranti 

a carico dei Paesi maggiormente sviluppati e agli altri aspetti relativi alla mitigazione, il Protocollo di 

Kyoto contiene anche disposizioni in tema di adattamento: in particolare, rifacendosi al contenuto 

della UNFCCC, stabilisce che gli Stati sono chiamati a realizzare programmi nazionali e regionali di 

adattamento (artt. 10.1 lett. b; 10.1 lett. b (i); 10.1 lett. b (ii); 12.8). 

/ƻƴ ƭΩ9ƳŜƴŘŀƳŜƴǘƻ Řƛ 5ƻƘŀ ŀƭ tǊƻǘƻŎƻƭƭƻ Řƛ Yȅƻǘƻ ŀŘƻǘǘŀǘƻ ƭΩу ŘƛŎŜƳōǊŜ нлмнΣ ŜƴǘǊŀǘƻ ƛƴ ǾƛƎƻǊŜ ƛƭ ом 

ŘƛŎŜƳōǊŜ нлнл Ŝ ǊŀǘƛŦƛŎŀǘƻ Řŀ мпу tŀǊǘƛ ǘǊŀ Ŏǳƛ ƭΩLǘŀƭƛŀΣ ŎƘŜ Ǿƛ Ƙŀ ǇǊƻǾǾŜŘǳǘƻ Ŏƻƴ ƭΦ о ƳŀƎƎƛƻ нлмсΣ ƴΦ тф 

όƛƴ DΦ¦Φ нр ƳŀƎƎƛƻ нлмсΣ ƴΦ мнмύΣ Ŝ ƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀΣ ŎƘŜ ƭΩƘŀ ŦƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŀǇǇǊƻǾŀǘƻ ƛƭ нм ŘƛŎŜƳōǊŜ 

нлмтΣ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘŜƭ tǊƻǘƻŎƻƭƭƻ Řƛ Yȅƻǘƻ ŝ ǎǘŀǘŀ ǇǊƻǊƻƎŀǘŀ Ŧƛƴƻ ŀƭ ом ŘƛŎŜƳōǊŜ нлнлΣ Ŏƻƴ ŀƭŎǳƴŜ 

modifiche relative ς ǘǊŀ ƭΩŀƭǘǊƻ ς alla previsione di differenti obiettivi di riduzione (secondo periodo di 

ƛƳǇŜƎƴƻ ŘŜƭ tǊƻǘƻŎƻƭƭƻ Řƛ YȅƻǘƻύΦ !ƴŎƻǊ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩŜƴǘǊŀǘŀ ƛƴ ǾƛƎƻǊŜ ŘŜƭƭΩ9ƳŜƴŘŀƳŜƴǘƻ Řƛ 5ƻƘŀ ŀƭŎǳƴƛ 

{ǘŀǘƛ Ƙŀƴƴƻ ŘŜŎƛǎƻ Řƛ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ǇǊƻǾǾƛǎƻǊƛŀ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ǎǘǊǳƳŜƴǘƻΦ  

 

[Ω!ŎŎƻǊŘƻ Řƛ tŀǊƛƎƛ 

[Ω!ŎŎƻǊŘƻ Řƛ tŀǊƛƎƛ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ŀƭƭŀ ¦bC/// ŝ ǎǘŀǘƻ adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 in occasione 

della COP-21, aperto alla firma il 22 aprile 2016, entrato in vigore il 4 novembre 2016, e ratificato da 

мфп tŀǊǘƛΣ ǘǊŀ Ŏǳƛ ƭΩLǘŀƭƛŀΣ ŎƘŜ Ǿƛ Ƙŀ ǇǊƻǾǾŜŘǳǘƻ Ŏƻƴ ƭΦ п ƴƻǾŜƳōǊŜ нлмсΣ ƴΦ нлп όƛƴ DΦ¦Φ мл ƴƻǾŜƳōǊe 

нлмсΣ ƴΦ нсоύΣ Ŝ ƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀΣ ŎƘŜ ƭΩƘŀ ŦƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŀǇǇǊƻǾŀǘƻ ƛƭ р ƻǘǘƻōǊŜ нлмс 

[Ω!ŎŎƻǊŘƻ Řƛ tŀǊƛƎƛ ŝ ǳƴ ǘǊŀǘǘŀǘƻ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ǳƴƛǾŜǊǎŀƭŜ ŎƘŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŎŜ ƛƭ ǉǳŀŘǊƻ ƎƛǳǊƛŘƛŎƻ ƎƭƻōŀƭŜ ǇŜǊ 

affrontare le cause e gli impatti del cambiamento climatico per il periodo post-2020.  

Costituisce lo strumento principale col quale è attualmente disciplinata sul piano internazionale la 

materia dei cambiamenti climatici. 

CǳƭŎǊƻ ŘŜƭƭΩ!ŎŎƻǊŘƻ Řƛ tŀǊƛƎƛ ǎƻƴƻ ƭŜ Nationally Determined Contributions (NDCs), che rappresentano 

Ǝƭƛ ƛƳǇŜƎƴƛ ŀǎǎǳƴǘƛ ŘŀƎƭƛ {ǘŀǘƛ ǇŀǊǘŜ ǇŜǊ ǊƛŘǳǊǊŜ ƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Ŝ ǇŜǊ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ 

climatici e da essi comunicati periodicamente alla UNFCCC. Con le proprie comunicazioni gli Stati 

ƛƴŘƛŎŀƴƻ ŎƻƳŜ ƛƴǘŜƴŘƻƴƻ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǊŜ ŀ ŎƻƴǎŜƎǳƛǊŜ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ƎŜƴŜǊŀƭŜ Ǉƻǎǘƻ ŘŀƭƭΩ!ŎŎƻǊŘƻ Řƛ tŀǊƛƎƛ Řƛ 

ŎƻƴǘŜƴŜǊŜ ƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƳŜŘƛŀ ƎƭƻōŀƭŜ ŜƴǘǊƻ нϲ/Σ ǎƻǎǘŜƴŜƴŘƻ ƻƎƴƛ ǎŦƻǊȊƻ ǇŜǊ 

contenerla entro 1,5°C, rispetto ai livelli pre-industriali. Le Parti, parimenti, devono periodicamente 

trasmettere alla ¦bC/// ǳƴŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΣ ŎƘŜ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴŎƭǳǎŀ ƛƴ ŀƭǘǊŜ 

comunicazioni o documenti. 

[ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ globale ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŝ ǎǘŀōƛƭƛǘƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀƳŜƴǘŜ ƴŜƭƭΩŀǊǘΦ тΣ ŀ ǎǳŀ Ǿƻƭǘŀ ǎǳŘŘƛǾƛǎƻ ƛƴ мп 

paragrafi nei quali si affrontano moltepƭƛŎƛ ŀǎǇŜǘǘƛ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛΣ 

ŘŀƭƭΩŜǎǎŜǊŜ ǳƴ ƻōƛŜǘǘƛǾƻ ƎƭƻōŀƭŜ ǇŜǊ Ǝƭƛ {ǘŀǘƛ ǇŀǊǘŜΣ ŀƭƭŀ ǎǳŀ ƴŀǘǳǊŀ Řƛ ǎŦƛŘŀ ƎƭƻōŀƭŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǳƴŀ 

governance multilivello in una dimensione locale, subnazionale, nazionale, regionale e internazionale 

ǇŜǊ ŘŀǊŜ ǳƴŀ ǊƛǎǇƻǎǘŀ ƴŜƭ ƭǳƴƎƻ ǇŜǊƛƻŘƻ ŀƭ ǇǊƻōƭŜƳŀ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴƛΣ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ 

Řƛ Ǿƛǘŀ Ŝ ŘŜƭƭΩŜŎƻǎƛǎǘŜƳŀΦ  

È altresì previsto che tutte le Parti devono, laddove appropriato, dare attuazione a processi di 

pianificazione nazionali di adattamento. 

 

[Ω!ƎŜƴŘŀ нлол Ŝ gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

[Ω!ƎŜƴŘŀ нлол Ŏƻƴ Ǝƭƛ ŀƴƴŜǎǎƛ мт hōƛŜǘǘƛǾƛ Řƛ {ǾƛƭǳǇǇƻ {ƻǎǘŜƴƛōƛƭŜ ŝ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘΩŀȊƛƻƴŜ ƎƭƻōŀƭŜ 

per le persone, il pianeta, la prosperità, la pace e la partnership (cd. 5P) approvato con Risoluzione del 
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нр ǎŜǘǘŜƳōǊŜ нлмр ŀŘƻǘǘŀǘŀ ŀƭƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŁ ŘŀƭƭΩ!ǎǎŜƳōƭŜŀ DŜƴŜǊŀƭŜ ŘŜƭƭŜ bŀȊƛƻƴƛ ¦ƴƛǘŜ όTransforming 

Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development ς UN Doc. A/RES/70/1).  

[Ω!ƎŜƴŘŀ нлол ŘŜŦƛƴƛǎŎŜ мт hōƛŜǘǘƛǾƛ ǇŜǊ ƭƻ {ǾƛƭǳǇǇƻ Sostenibile (SDGs), declinati in 169 target, da 

conseguire entro il 2030 e costituisce una piattaforma strategica idonea ad orientare politiche 

pubbliche e azioni di sostenibilità orizzontale e intersettoriale, integrate nella dimensione ambientale, 

economica e sociale: l'Agenda 2030 ed i 17 SDGs sono così assurti a quadro di riferimento a livello 

internazionale per lo sviluppo sostenibile, inteso nelle sue tre dimensioni di crescita economica, tutela 

dei diritti sociali e tutela ambientale. 

[Ω!ƎŜƴŘŀ нлолΣ riconoscendo espressamente il ruolo della UNFCCC come principale forum 

internazionale e intergovernativo al fine di negoziare la risposta globale al cambiamento climatico, 

ŀŦŦǊƻƴǘŀ ǘŀƭŜ ǘŜƳŀ ǎƛŀ ƛƴ ƳƻŘƻ ŘƛŦŦǳǎƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩhōƛŜǘǘƛǾƻ мо (Promuovere azioni, a tutti i livelli, 

per combattere il cambiamento climatico) a sua volta declinato in 5 target, con riguardo alle azioni di 

mitigazione e di adattamento; sia nel contesto di altri Obiettivi tra i quali assume un particolare rilievo, 

in tema di adattameƴǘƻΣ ƭΩhōƛŜǘǘƛǾƻ мм (Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili), che mira a una maggiore resilienza delle città rispetto ai cambiamenti climatici. 

 

Il Quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di disastri 

Il Quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di disastri 2015-2030 adottato a Sendai 

il 18 marzo 2015 in occasione della Terza Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite (World Conference 

on Disaster Risk Reduction (WCDRR), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030), e 

ŀǇǇǊƻǾŀǘƻ ŘŀƭƭΩ!ǎǎŜƳōƭŜŀ DŜƴŜǊŀƭŜ ŘŜƭƭŜ bŀȊƛƻƴƛ ¦ƴƛǘŜ ƛƭ нр ƎƛǳƎƴƻ нлмр ό¦b 5ƻŎΦ !κw9{κсфκнупύΣ 

fornisce un significativo contributo alla disciplina relativa al rischio di disastri ς sia naturali, sia 

prƻǾƻŎŀǘƛ ŘŀƭƭΩǳƻƳƻ ς Ŝ ŀƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻ ƛƴǘŜǊǎŜŎŀ ǎƻǘǘƻ ǇƛǴ ŀǎǇŜǘǘƛ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΣ ƛƴǘŜƎǊŀƴŘƻǎƛ Ŏƻƴ ŜǎǎƻΦ 

In esso è previsto espressamente che gli Stati devono adottare tutte le misure necessarie a prevenire 

e ridurre il rischio di disastri e che, a tal proposito, Stati e altri stakeholders devono promuovere e 

proteggere i diritti umani.  

 

1.3 Dƭƛ ŀǘǘƛ ŀŘƻǘǘŀǘƛ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ ŎƘŜ ǾŜǊǘƻƴƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀƳŜƴǘŜ ǎǳƭ ǘŜƳŀ 

ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ  

 

[ŀ ōŀǎŜ ƎƛǳǊƛŘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ ǎǳƭ ŎƭƛƳŀ ŀ livello europeo 

[ŀ ōŀǎŜ ƎƛǳǊƛŘƛŎŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩ¦9 ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ Ŝ ŎƭƛƳŀǘƛŎŀ ŝ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘŀ ŘŀƭƭΩŀǊǘΦ мфн 

¢C¦9 ŎƘŜΣ ǇŜǊ ƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ ƛƴ ǘŀƭƛ ƳŀǘŜǊƛŜ ŘŀƭƭΩŀǊǘΦ мфм ¢C¦9Σ ǇǊŜǾŜŘŜ ŎƘŜ ƛƭ 

Parlamento europeo e il ConsiƎƭƛƻ ŘŜƭƛōŜǊƛƴƻ ǎŜŎƻƴŘƻ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾŀ ƻǊŘƛƴŀǊƛŀ ƻ ǎǇŜŎƛŀƭŜΦ [ΩŀǊǘΦ 

мфо ¢C¦9Σ ǇƻƛΣ Ŧŀ ǎŀƭǾƛ ƛ ƭƛǾŜƭƭƛ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ƳŀƎƎƛƻǊŜΣ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀ ǉǳŜƭƭƛ ŘŜƭƭΩ¦9Σ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ǇǊŜǾƛǎǘƛ 

negli Stati membri, purché le misure adottate a livello nazionale siano compatibili con i Trattati. 

 

tǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ŀǘǘƛ Ŝ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀ  

[Ω¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ ǎƛ ǇƻƴŜ ŎƻƳŜ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ƭŜŀŘŜǊ Ŝ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ǇǊƻǇǳƎƴŀǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ ǎǳƭ ŎƭƛƳŀ ŀ 

ƭƛǾŜƭƭƻ ƎƭƻōŀƭŜΦ hƭǘǊŜ ŀŘ ŀǾŜǊ ǇǊƻƳƻǎǎƻ ƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ Řƛ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ Ƴǳƭǘƛƭŀterali ed averne 

formalmente approvato i principali, ha intrapreso sul piano interno numerose iniziative e ha emanato, 

ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ŎƘŜ ƭŜ ǎƻƴƻ ŀǘǘǊƛōǳƛǘŜΣ ǳƴ ŀƳǇƛƻ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ŀǘǘƛΣ ƛƴ ǇŀǊǘŜ ǾƛƴŎƻƭŀƴǘƛΣ ƛƴ 

parte privi di efficacia vincolante, mediante i quali essa si propone di affrontare le cause e gli impatti 

dei cambiamenti climatici.  

Si richiamano qui sinteticamente, i principali atti che riguardano, specificamente o in parte, aspetti 

ƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛΣ ǎŜƎǳendo un ordine cronologico:  
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¶ nel 2000 vi è stato il lancio dello European Climate Change Programme (ECCP);  

¶ ƴŜƭ нлло ǎƛ ŝ ǇǊƻǾǾŜŘǳǘƻ ŘŀƭƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜǘǘƛǾŀ нллоκут ŎƘŜ Ƙŀ ƛǎǘƛǘǳƛǘƻ ƭΩ9¦ 9¢{ Ŏƻƴ Ŏǳƛ 

ŝ ǎǘŀǘŀ ǎƛ ŝ Řŀǘŀ ŎƻƴŎǊŜǘŀ ŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩ¦9 ǎǳƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛΤ  

¶ nel 2008 la Commissione europea ha istituito ufficialmente il Patto dei sindaci e nel 2014 ha 

ǾŀǊŀǘƻ ƭϥƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ ϦaŀȅƻǊǎ !ŘŀǇǘϦ ǉǳŀƭŜ ŀȊƛƻƴŜ ŎƘƛŀǾŜ ŘŜƭƭŀ {ǘǊŀǘŜƎƛŀ ŘŜƭƭΩ¦9 Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ 

ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ƛƴ ǾƛƎƻǊŜ ŀƭƭΩŜǇƻŎŀΣ ǇŜǊ ŎƻƛƴǾƻƭƎŜǊŜ Ŝ ǎƻǎǘŜƴŜǊŜ ƭŜ ŀǳǘƻǊƛǘŁ ƭƻŎŀƭƛ ƴŜƭƭŜ 

azioni in materia di mitigazione e adattŀƳŜƴǘƻ ŀƭ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƻ ŎƭƛƳŀǘƛŎƻΦ vǳŜǎǘΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ ŝ 

entrata nella attuale fase nel 2016 con la denominazione di Patto  dei Sindaci per il Clima e 

l'Energia , in seguito ulteriormente rivista alla luce dei target combinati di riduzione delle 

emissioni inquinanti al 2030 e 2050, adattamento e resilienza climatica, lotta alla povertà 

energetica previsti dalla Strategia UE 2021, dagli impegni dellΩ!ŎŎƻǊŘƻ Řƛ tŀǊƛƎƛ Ŝ Řŀƭ DǊŜŜƴ 

Deal europeo;  

¶ ƴŜƭ нлмнΣ ƛƴ ŦƻǊȊŀ Řƛ ǳƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘƻ ǘǊŀ ƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ Ŝ ƭΩ!genzia Europea per 

ƭΩ!ƳōƛŜƴǘŜΣ ŝ ǎǘŀǘŀ ƭŀƴŎƛŀǘŀ ƭŀ tƛŀǘǘŀŦƻǊƳŀ /ƭƛƳŀǘŜ-ADAPT (https://climate-

ŀŘŀǇǘΦŜŜŀΦŜǳǊƻǇŀΦŜǳύΣ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘŀ ŀ ǎƻǎǘŜƴŜǊŜ ƭΩ¦9 ƴŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΣ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƛƭ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ŀƎƭƛ 

ǳǘŜƴǘƛ ƴŜƭƭΩŀŎŎŜǎǎƻ Ŝ ƴŜƭƭŀ ŎƻƴŘƛǾƛǎƛƻƴŜ Řƛ Řŀǘƛ Ŝ Řƛ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ in materia climatica; 

¶ nel 2013 la Commissione ha adottato la prima Strategia europea specificamente focalizzata 

ǎǳƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ό{ǘǊŀǘŜƎƛŀ ŘŜƭƭΩ¦9 Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛΣ /haόнлмоύ нмс 

final del 16 aprile 2013), successivamente sostituita dalla nuova Strategia del 2021; 

¶ nel 2018 è stato emanato il Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione 

dell'energia e dell'azione per clima, che, benché centrato prevalentemente sulla mitigazione, 

ŎƻƴǘƛŜƴŜ ŀƭŎǳƴŜ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ǊƛƭŜǾŀƴǘƛ ǇŜǊ ƭΩadattamento; 

¶ Ŏƻƴ /ƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ /haόнлмфύ сплΣ ŘŜƭƭΩмм ŘƛŎŜƳōǊŜ нлмф ŝ 

ǎǘŀǘƻ ŀŘƻǘǘŀǘƻ ƛƭ άDǊŜŜƴ 5Ŝŀƭ ŜǳǊƻǇŜƻΥ {ǘǊŀǘŜƎƛŀ Řƛ ŎǊŜǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭΩ¦9 ŀ ƛƳǇŀǘǘƻ ŎƭƛƳŀǘƛŎƻ ȊŜǊƻΣ 

Ǝƛǳǎǘŀ Ŝ ǇǊƻǎǇŜǊŀέΣ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƛƭ ǉǳŀƭŜ ƭΩ¦9 ǎƛ ǇǊƻǇƻƴŜ Řƛ ŘƛǾŜƴƛǊŜ una società equa, sana, 

sostenibile e prospera e di risanare il modo in cui interagiamo con la natura, garantendo ς per 

quanto riguarda i cambiamenti climatici ς che per il 2050 venga raggiunto il risultato 

ŘŜƭƭΩŀȊȊŜǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ƴŜǘǘŜ Ŝ ǊƛŀŦŦŜǊma il proprio impegno  sul tema 

ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ όǇŀǊΦ нΦмΦмύΤ 

¶ il Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 ha 

ƛǎǘƛǘǳƛǘƻ ǳƴ ǉǳŀŘǊƻ ŎƘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŎŜ Ǝƭƛ ƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƛ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛ όŎŘΦ άwŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǘŀǎǎƻƴƻƳƛŀέύ 

che contempla sei obiettivi ambientali, ǘǊŀ ƛ ǉǳŀƭƛ ŝ ŀƴƴƻǾŜǊŀǘƻ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ 

climatici. Nel Regolamento è sancito il principio che prevede il divieto di arrecare danni 

ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƛ ŀƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ό5ƻ bƻ {ƛƎƴƛŦƛŎŀƴǘ IŀǊƳ ς DNSH) ovvero un danno significativo ai sei 

ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ƛƴ ǉǳŜǎǘƛƻƴŜ ǘǊŀ ƛ ǉǳŀƭƛΣ ǉǳƛƴŘƛΣ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΤ  

¶ con Comunicazione COM(2020) 788 final del 9 dicembre 2020 la Commissione ha lanciato il 

Patto europeo per il clima, un'iniziativa che - concentrandosi sulla diffusione della 

consapevolezza e sul sostegno all'azione - intende coinvolgere diversi portatori di interessi e 

la società civile affinché si impegnino a favore dell'azione per il clima e di comportamenti più 

sostenibili; 

¶ con Comunicazione COM(2021) 82 final del 24 febbraio 2021 la Commissione ha approvato la 

ƴǳƻǾŀ {ǘǊŀǘŜƎƛŀ Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ άtƭŀǎƳŀǊŜ ǳƴϥ9ǳǊƻǇŀ ǊŜǎƛƭƛŜƴǘŜ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ς La 

ƴǳƻǾŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ŘŜƭƭϥ¦9 Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛέ ŎƘŜ ǎǳōŜƴǘǊŀ ŀƭƭŀ 

precedente Strategia del 2013.  

La nuova Strategia stabilisce come l'Unione europea può adattarsi agli impatti inevitabili dei 

cambiamenti climatici e diventare resiliente al clima entro il 2050. Essa fissa 4 obiettivi 

principali di adattamento da realizzare mediante azioni volte a migliorare le conoscenze e 
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gestire le incertezze: 1. Adattamento più smart e intelligente: spingere la conoscenza 

ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΦ aƛƎƭƛƻǊŀǊŜ ǉǳŀƭƛǘŁ Ŝ ǉǳŀƴǘƛǘŁ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǊŀŎŎƻƭǘƛ ǎǳƛ ǊƛǎŎƘƛ Ŝ ǎǳƭƭŜ ǇŜǊŘƛǘŜ 

connessi al clima, mettendoli a disposizione di tutti. Potenziare e ampliare la Piattaforma 

Climate-Adapt, che sarà affiancata da un Osservatorio per migliorare la comprensione dei 

rischi per la salute legati al clima; 2. Adattamento sistemico ed integrato: in politica macro-

fiscale, soluzioni basati sulla natura, azioni di adattamento locale; 3. Adattamento più rapido; 

4. intensificare l'azione internazionale sull'adattamento ai cambiamenti climatici; 

¶ il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 

che istituisce il quadro per il conseƎǳƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ƴŜǳǘǊŀƭƛǘŁ ŎƭƛƳŀǘƛŎŀ όŎŘΦ ά[ŜƎƎŜ ŜǳǊƻǇŜŀ ǎǳƭ 

ŎƭƛƳŀέύΣ ƴŜƭ ŘŀǊŜ ŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŀƎƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ ƴŜƭ DǊŜŜƴ 5Ŝŀƭ ŜǳǊƻǇŜƻΣ Ƙŀ ǎǘŀōƛƭƛǘƻ 

l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e ha istituito un 

quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento, così 

ƛƴǘŜƎǊŀƴŘƻ ƛƭ ŎƻƴǘŜƴǳǘƻ ŘŜƭƭΩ!ŎŎƻǊŘƻ Řƛ tŀǊƛƎƛ Ŝ ŘŜƭƭΩ!ƎŜƴŘŀ нлол όƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ŘŜƭƭΩhōƛŜǘǘƛǾƻ 

моύ ƴŜƭ ǉǳŀŘǊƻ ƎƛǳǊƛŘƛŎƻ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀΦ bŜƭƭϥŀǊǘΦ рΣ ǊǳōǊƛŎŀǘƻ Ϧ!ŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ 

cambiamenti climatici", è delineato il ruolo svolto dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati membri 

ai fini di un costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel 

rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in 

conformità all'art. 7 dell'Accordo di Parigi. I progressi compiuti dagli Stati sono sottoposti a 

valutazione della Commissione, ai sensi dei successivi artt. 6 e 7, la quale, laddove giudichi 

insufficienti i progressi compiuti o incoerenti le misure introdotte dagli Stati, può adottare le 

misure necessarie conformemente ai trattati, in particolare può formulare raccomandazioni; 

¶ ƛƭ мп ƭǳƎƭƛƻ нлнм ƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ Ƙŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘƻ ƛƭ ǇŀŎŎƘŜǘǘƻ Řƛ ǇǊƻǇƻǎǘŜ άtǊƻƴǘƛ ǇŜǊ ƛƭ 

рр҈έ όƴƻǘƻ ŎƻƳŜ άDǊŜŜƴ tŀŎƪŀƎŜέύ Ǿƻƭǘƻ ŀ ŎƻƴǎŜƎǳƛǊŜ ŜƴǘǊƻ ƛƭ нлол Ǝƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ Řƛ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ 

delle emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990, indicati nel Green Deal e resi vincolanti dalla 

Legge europea sul clima, e contiene anche elementi di rilievo per ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΦ 

!ƭǘǊƛ ŀǘǘƛΥ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŦƻƴŘƛ ŜǳǊƻǇŜƛ Ŝ άǘŀƎƎƛƴƎέ ŎƭƛƳŀǘƛŎƻ ƴŜƭ ōƛƭŀƴŎƛƻ ¦9  

/ƻƳŜ ǊƛǇƻǊǘŀ ƭŀ ǎǘŜǎǎŀ {ǘǊŀǘŜƎƛŀ Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ¦9 нлнм άƴŜƭ ǎǳƻ ōƛƭŀƴŎƛƻ ŀ ƭǳƴƎƻ ǘŜǊƳƛƴŜ ǇŜǊ ƛƭ 

periodo 2021-нлнтΣ ƭϥ¦9 Ƙŀ ŀǳƳŜƴǘŀǘƻ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ǎǇŜǎŀ ŀ ŦŀǾƻǊŜ ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƛƭ ŎƭƛƳŀ ŘŜƭ ол 

҈Σ Ŏƻƴ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŎƻƳŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ ŎƘƛŀǾŜέ όǇŀƎΦ мпύΣ ƛƴǘŜƴŘŜƴŘƻ ŦƻǊƴƛǊŜ ǇŜǊǘŀƴǘƻ ǳƴ 

contributo fondamentale alla lotta contro il cambiamento climatico.  

Secondo le stime più aggiornate della Commissione, nel periodo 2014-2020 il bilancio dell'UE ha 

già destinato alla lotta ai cambiamenti climatici 220,9 miliardi di euro (il 20,60%), mentre per il 

ciclo 2021-2027 il bilancio dell'UE, incluso NextGenerationEU, dovrebbe destinare 557 miliardi di 

euro, vale a dire il 32%, alla spesa per il clima1. Ciò significa che nel complesso delle previsioni di 

ōƛƭŀƴŎƛƻ ¦9 ŀ ƭǳƴƎƻ ǘŜǊƳƛƴŜ όaCCύ ƻƎƴƛ {ǘŀǘƻ ƳŜƳōǊƻ ŘŜƭƭΩ¦9 ŘŜǾŜ ŘŜǎǘƛƴŀǊŜ ŀ ǇǊƻƎŜǘǘƛ ŎƘŜ 

ŎƻƴǘǊƛōǳƛǎŎŀƴƻ ŀ ŎƻƴǎŜƎǳƛǊŜ Ǝƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ όŜ ŘƛƎƛǘŀƭƛύ ŘŜƭƭΩ¦9Σ ǳƴŀ ǉǳƻǘŀ stabilita dei fondi 

che ad esso sono stati complessivamente assegnati. 

Precisamente può essere evidenziato quanto segue: 

A) Il «tagging» nei Fondi previsti nel ciclo di programmazione 2021-2027. 

Il Reg. (UE) 2021/1060 che contiene disposizioni comuni sui fondi SIE per il periodo 2021-2027, 

all'art. 6 "Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima", prevede che "...Il 

FESR e il Fondo di coesione contribuiscono rispettivamente al 30% e al 37% del contributo 

ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŀƭƭŜ ǎǇŜǎŜ ǎƻǎǘŜƴǳte per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati per il bilancio 

ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜϦ. 

 
1 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/performance-and-reporting/mainstreaming_it  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/performance-and-reporting/mainstreaming_it
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[ŀ ŘƻǘŀȊƛƻƴŜ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛŀ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊŜ ŘŜƭ C9{w ǇŜǊ ƭΩLǘŀƭƛŀΣ ǇŀǊƛ ŀ нсΣоп ƳƛƭƛŀǊŘƛ Řƛ ŜǳǊƻ ŝΣ ǉǳƛƴŘƛΣ 

destinata per il 30%, pari a 7,9 miliardi di euro, al conseguimento degli obiettivi climatici. 

B) Il «tagging» nei Fondi previsti dal Next Generation EU all'interno del RFF (e PNRR). 

Lƭ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ǇŜǊ ƭŀ wƛǇǊŜǎŀ Ŝ wŜǎƛƭƛŜƴȊŀΣ ŎƘŜ ŝ ŝ ƛƭ ŦǳƭŎǊƻ ŘŜƭ bŜȄǘ DŜƴŜǊŀǘƛƻƴ 9¦Σ ŜƴǳƴŎƛŀ ŀƭƭΩŀǊǘΦ 

18, par. 4, lett. e) e f), il principƛƻ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŀƭƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŎƭƛƳŀǘƛŎƻ Ŝ ŘƛƎƛǘŀƭŜ όŎŘΦ ǘŀƎƎƛƴƎύΦ  

RFF mette a disposizione dell'Italia risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 

2021- 2026 in progetti per investimenti e riforme programmati in base al PNRR.  

Il 37,5% delle risorse, pari a 71,7 miliardi di euro, deve essere utilizzato per sostenere gli obiettivi 

climatici. Il 15% di questo importo, a sua volta, è destinato alle misure di adattamento ai 

cambiamenti climatici. 

 

1.4 Gli atti adottati a livello nazionale che vertono specificamente sul tema 

ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ  

 

[ŀ ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ƴŜƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭƛ ŘŜƭƭŀ /ƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ 

A seguito delle modifiche introdotte con legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, la tutela 

ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŝ ŜǎǇǊŜǎǎŀƳŜƴǘŜ ǇǊŜǾƛǎǘŀ ǘǊŀ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭƛ ŘŜƭƭŀ /ƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ƛǘŀƭƛŀƴŀΥ ƭΩŀǊǘΦ фΣ 

comma III, della Costituzione stabilisce che «La Repubblica [...] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli 

ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». 

 

Atti che ŀŦŦǊƻƴǘŀƴƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀƳŜƴǘŜ ƛƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ  

[ŀ {ǘǊŀǘŜƎƛŀ bŀȊƛƻƴŀƭŜ Řƛ !ŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ /ŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ /ƭƛƳŀǘƛŎƛ ό{b!/ύ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎŜ ƭΩŀǘǘƻ 

ŜǎǇǊŜǎǎŀƳŜƴǘŜ ƛƴŘƛǊƛȊȊŀǘƻ ŀŘ ŀŦŦǊƻƴǘŀǊŜ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ƛƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻΦ 9ǎsa è stata 

adottata in Italia con Decreto Direttoriale del 16 giugno 2015, n. 86, emanato dal Direttore Generale 

ŘŜƭƭŀ ŜȄ 5D /ƭƛƳŀ ŜŘ 9ƴŜǊƎƛŀ ŘŜƭ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭΩ!ƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ ¢ǳǘŜƭŀ ŘŜƭ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛƻ Ŝ ŘŜƭ aŀǊŜ όƻƎƎƛ 

Ministero della Transizione Ecologica). 

La SNAC: 

individua i principali impatti dei cambiamenti climatici sulle risorse ambientali e su un insieme di 

settori socio-economici rilevanti a livello nazionale; 

fornisce una visione strategica nazionale indicando per ciascuno di essi delle prime proposte di azioni 

di adattamento a tali impatti. 

bŜƭƭŀ {b!/ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŝ ŘŜŎƭƛƴŀǘƻ ƛƴ ǉǳŀǘǘǊƻ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ǎǇŜŎƛŦƛŎƛ ŎƘŜ 

riguardano: 

1. il contenimento della vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei 

cambiamenti climatici 

2. ƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ǎǘŜǎǎƛ 

3. il miglioramento dello sfruttamento delle eventuali opportunità 

4. il coordinamento delle azioni a diversi livelli 

Essa costituisce uno strumento per integrare le azioni di adattamento nelle attività di pianificazione a 

livello nazionale, regionale e locale.  

La Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra adottata 

nel gennaio 2021 (aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭΩ!ƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ ¢ǳǘŜƭŀ ŘŜƭ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛƻ Ŝ ŘŜƭ aŀre, Ministero dello 

Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Politiche agricole, 

Alimentari e Forestali)Σ ŜƭŀōƻǊŀǘŀ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇŜƎƴƛ ŘŜƭƭΩ!ŎŎƻǊŘƻ Řƛ tŀǊƛƎƛ ŎƘŜ ƛƴǾƛǘŀ ƛ tŀŜǎƛ 
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firmatari a comunicare entro il 2020 le proprie «Strategie di sviluppo a basse emissioni di gas serra di 

lungo periodo» al 2050, e si basa su tre direttrici fondamentali: 1. Riduzione della domanda di energia, 

grazie soprattutto al calo della mobilità privata e dei consumi in ambito civile; 2. Decisa accelerazione 

delle rinnovabili e della produzione di idrogeno; 3. Potenziamento e miglioramento delle superfici 

verdi, per aumentare la capacità di assorbimento di CO2. Essa contiene numerosi riferimenti 

ŀƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ Ŝ ǳƴ ŎŀǇƛǘƻƭƻ ŘŜŘƛŎŀǘƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŜ άtƻƭƛǘƛŎƘŜ Ŝ ƳƛǎǳǊŜ Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻέΤ 

Il Piano per la Transizione Ecologica (PTE) approvato dal Comitato interministeriale per la transizione 

ŜŎƻƭƻƎƛŎŀ ό/L¢9ύΣ Ŏƻƴ ŘŜƭƛōŜǊŀ мκнлнн ŘŜƭƭΩу ƳŀǊȊƻ нлннΣ ŎƘŜ ǎƛ ƛƴǘŜƎǊŀ Ŏƻƴ ƛƭ tbwwΣ Ŏƻǎǘƛǘuisce uno 

strumento di coordinamento e di aggiornamento di una serie di politiche ambientali, ivi incluse quelle 

ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ƳƛǘƛƎŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ ŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛΦ Lƭ t¢9 ŀƴƴƻǾŜǊŀ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ 

cambiamenti climatici tra i cinque macro-obiettivi di politica ambientale condivisi a livello europeo. 

 

Ulteriori atti che assumono rilievo in tema di adattamento   

!ǎǇŜǘǘƛ Řƛ ǊƛƭƛŜǾƻ ǇŜǊ ƛƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ Ǉƻǎǎƻƴƻ ǊƛƴǾŜƴƛǊǎƛΣ ǘǊŀ Ǝƭƛ ŀƭǘǊƛΣ ƴŜƭ ǉǳŀŘǊƻ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ŀǘǘƛ 

che hanno carattere trasversale o settoriale, come ad esempio il T.U. Ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152); la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (presentata al Consiglio dei ministri il 2 

ottobre 2017 e adottata con Delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, in fase di revisione nel 2022); 

il Piano Proteggi Italia per il triennio 2019-2021 (Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, per 

la messa in sicurezza del territorio e per le opere di prevenzione del rischio, 27 febbraio 2019); il 

Decreto Clima (D.L. 14 ottobre 2019, n. 111) che ha introdotto disposizioni volte, principalmente, alla 

definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il 

ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭϥŀǊƛŀΤ ƛƭ tƛŀƴƻ bŀȊƛƻƴŀƭŜ LƴǘŜƎǊŀǘƻ ǇŜǊ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŀ Ŝ ƛƭ /ƭƛƳŀ όtbL9/ύ 

ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǘƻ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭ wŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ό¦9ύ нлмуκмффф ǎǳƭƭŀ ƎƻǾŜǊƴŀƴŎŜ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ Ŝ 

presentato nel dicembre 2019, sul quale la Commissione europea si ŝ pronunciata in data 14 ottobre 

2020 (SWD(2020)911 final); il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato in base al 

Dispositivo di Ripresa e di Resilienza (nel quadro del Next Generation EU)  e approvato definitivamente 

il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione n. 10160/21 del Consiglio ECOFIN. 

 

1.5 [ŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ Ŝ ƭƻŎŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ 

 

1.5.1 Il livello regionale 

A livello regionale numerose tipologie di atti possono contribuire a conseguire gli obiettivi di 

adattamento ai cambiamenti climatici:  

a) Atti specificamente dedicati ai temi climatici: ad esempio Strategie, Piani e Documenti 
ŘΩ!ȊƛƻƴŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭƛ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀƳŜƴǘŜ ǊƛǾƻƭǘƛ ŀƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ƻǇǇǳǊŜ ǉǳŜƭƭƛ ŎƻƴƎƛǳƴǘƛ Řƛ 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

b) Documenti di pianificazione territoriale o di settore che affrontano direttamente la tematica 
adattamento o definiscono interventi e misure influenti sui processi di adattamento: ad es. 
Piani energetici regionali, Piani forestali regionali, Piani regionali di tutela delle acque, Piani 
ŎƻǎǘƛŜǊƛΣ tƛŀƴƛ wŜƎƛƻƴŀƭƛ Řƛ vǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩ!ǊƛŀΣ tƛŀƴƛ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŎƛǾƛƭŜ Ŝ Řƛ ǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜ 
multirischio, Piani sociali e sanitari, Strategie regionali per la lotta alla desertificazione. 

c) LƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭŜ {ǘǊŀǘŜƎƛŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭƛ Řƛ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭŜΦ !ƛ ǎŜƴǎƛ 
ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ оп ŘŜƭ ¢¦ !ƳōƛŜƴǘŜΥ ζƭŜ wŜƎƛƻƴƛ ŀǎǎƛŎǳǊŀƴƻ ǳƴƛǘŀǊƛŜǘŁ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ΦΦΦ 
assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente...il 
soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali 
presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione». 
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d) Atti di programmazione economico-finanziaria e utilizzo dei fondi a gestione regionale (es. 
POR, DEFR) per la sovvenzione di iniziative per la localizzazione di azioni di adattamento in 
ambiti specifici del contesto regionale e per particolari problematiche climatiche; 

e) bƻǊƳŜ Řƛ ƛƴŘƛǊƛȊȊƻ ǊŜƎƛƻƴŀƭƛ Ŝ ŀƭǘǊŜ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŜ ŎƻƳŜ ŀŘƻȊƛƻƴŜ Řƛ ƭƛƴŜŜ ƎǳƛŘŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ 
dei criteri di adattamento nella VIA/VAS e in genere nelle valutazioni di coerenza climatica di 
piani e progetti a scala regionale e locale. 

In detto elenco di strumenti vanno ovviamente incluse convenzioni e accordi collaborativi di diversa 
natura tra più regioni di una stessa area geografica (ambiti transfrontalieri, regioni appenniniche e 
ŘŜƭƭΩŀǊŎƻ ŀƭǇƛƴƻύ ƴƻƴŎƘŞ ƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ Řƛ ƛƴǘŜǊǾento e pianificazione di ambiti interconnessi come bacini 
ƛŘǊƻƎǊŀŦƛŎƛΣ ȊƻƴŜ ǳƳƛŘŜ Ŝ ǎǇŜŎŎƘƛ ŘΩŀŎǉǳŀ ƛƴǘŜǊƴƛΣ ŀǊŜŜ ǇǊƻǘŜǘǘŜΣ ŜŎŎΦ  
 

1.5.2 Il livello locale 

A livello locale vi sono diversi strumenti che possono dare un apporto al percorso di adattamento dei 

cambiamenti climatici, alcuni di carattere volontario come i Piani di adattamento comunali, i piani o 

ƭŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ Řƛ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛǘŁ Ŝ ǊŜǎƛƭƛŜƴȊŀ ŎƭƛƳŀǘƛŎŀΣ ƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ Řƛ !ƎŜƴŘŀ ǳǊōŀƴŀΣ ƛ tƛŀƴƛ ŘΩ!ȊƛƻƴŜ ǇŜǊ 

ƭΩ9ƴŜǊƎƛŀ {ƻǎǘŜƴƛōƛƭŜ Ŝ ƛƭ /ƭƛƳŀ όt!9{/-SECAP) adottati nel quadro del nuovo Patto dei Sindaci. A questi 

ǎƛ ŀƎƎƛǳƴƎƻƴƻ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ŘŜŎƭƛƴŀōƛƭƛ ƛƴ ŎƘƛŀǾŜ άŀŘŀǘǘƛǾŀέ ŘŜǊƛǾŀƴǘƛ Řŀ ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ Řƛ ƎƻǾŜǊƴƻ 

del territorio e pianificazione di attività a scala locale, come ad esempio i Piani Urbani della Mobilità 

Sostenibile (PUMS) di ambito comunale e di area vasta, i Piani del verde urbano, i Piani di emergenza 

comunale, i Regolamenti edilizi «climate proof», i Piani Urbanistici Generali, i Piani strategici e i Piani 

territoriali metropolitani. 

Sono rilevanti per il conseguimento degli obiettivi di adattamento anche le iniziative assunte 

ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ ǊŜǘƛ Řƛ ŎƛǘǘŁ Ŝ ŎƻƳǳƴƛ ŎƻƳŜΣ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻΥ 

¶ ǉǳŜƭƭŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘƛ ƭŀ /ŀǊǘŀ Řƛ .ǳŘƻƛŀ ǇŜǊ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭŜ !ƭǇƛ όнлмтύ ŎƘŜ ǾŜŘŜ ƭŀ 
partecipazione dei CoƳǳƴƛ ŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴǘƛ ŀ т {ǘŀǘƛ ŘŜƭƭΩŀǊŎƻ ŀƭǇƛƴƻΤ 

¶ quelle concernenti la Carta degli Appennini (2018) presentata a Camerino, che vede la 
ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ƻƳǳƴƛ ŘŜƭƭΩ!ǇǇŜƴƴƛƴƻΤ 

¶ quelle concernenti la Carta di Bologna, sottoscritta da tutti i sindaci metropolitani nel giugno 
2017, e ulteriorƳŜƴǘŜ ǎǾƛƭǳǇǇŀǘŀ ǇŜǊ ƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭΩ!ƳōƛŜƴǘŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ 
Progetto CReIAMO PA che, a partire dal 2019, ha avviato un percorso di collaborazione e 
supporto alle Città metropolitane per la redazione delle Agende Metropolitane per lo Sviluppo 
Sostenibile; 

¶ quelle della rete internazionale ICLEI ς Local Governments for Sustainability; 

¶ ǉǳŜƭƭŜ ǘǊŀǎǾŜǊǎŀƭƛ ǎǾƻƭǘŜ ƴŜƭ ǉǳŀŘǊƻ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ ζaŀƪƛƴƎ /ƛǘƛŜǎ wŜǎƛƭƛŜƴǘ нлолη όa/wнлолύ ŀ 
ŎǳǊŀ ŘŜƭƭΩ¦b5ww ό¦ŦŦƛŎƛƻ ŘŜƭƭŜ bŀȊƛƻƴƛ Unite per la riduzione del rischio di disastri); 

¶ quelle riguardanti iniziative supportate dalla Commissione UE (EIT Climate-KIC) o promosse 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǊŜǘƛ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭƛ ŜǳǊƻǇŜŜ όIƻǊƛȊƻƴ 9ǳǊƻǇŜΣ [LC9Σ LƴǘŜǊǊŜƎΣ ¦L!Σ 9{thbΣ 9[9b!ύΦ 

Va anche ricordato che percorsi di adattamento e approcci di intervento possono riguardare 

esperienze di programmazione negoziata (contratti di fiume e di lago) e pianificazione di servizi in 

ambiti interconnessi destinati ad ospitare beni naturali, infrastrutture civili e produttive strategiche 

ǇŜǊ ƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ Ŝ ƭŀ Ǿƛǘŀ Řƛ ǇƛǴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛ Ŝ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ƭƻŎŀƭƛ (piani di gestione integrata e protezione della 

costa, piani della portualità e di sviluppo aeroportuale, piani di gestione dei parchi, piani di distretto 

socio-sanitario, ecc.). 
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2 IL QUADRO CLIMATICO NAZIONALE 

Il presente capitolo aggiorna quanto riportato nella precedente versione del documento accogliendo 

le osservazioni pervenute dalla Sottocommissione VAS (ma anche tenendo conto delle osservazioni 

specifiche degli SCA) per la parte relativa allo stato attuale del clima e alle proiezioni climatiche future. 

Nello specifico, al fine di supportare la mappatura delle criticità ambientali e delle specificità del 
contesto a scala regionale e locale con un numero maggiore di informazioni, sono stati considerati 27 
ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ όƛƴ ǇǊŜŎŜŘŜƴȊŀ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ǎƛ ŜǊŀ ōŀǎŀǘŀ ǎǳ мл ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛύ messi in relazione con 
determinati pericoli (si veda per i dettagli la Tabella XX degli indicatori di riferimento). Inoltre, in 
relazione alle osǎŜǊǾŀȊƛƻƴƛ ǇŜǊǾŜƴǳǘŜ ǊŜƭŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ƴƻƴ ŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ƳŀŎǊƻǊŜƎƛƻƴŀƭŜ 
ǎƛ ŝ ǊƛǘŜƴǳǘƻ ƻǇǇƻǊǘǳƴƻ ǳƴ ŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎŀ ŎƘŜ ƴƻƴ ǇǊŜǾŜŘŀ ŀƭŎǳƴ ǘƛǇƻ Řƛ 
accorpamento per zone omogenee. Per le proiezioni future è stato elaborato un quadro climatico 
basato su un ensemble di diversi modelli climatici prodotti dalla comunità scientifica internazionale 
ŎƘŜ Ƙŀ ŀƴŎƘŜ ǇŜǊƳŜǎǎƻ Řƛ ƛƴŎƭǳŘŜǊŜ ƴŜƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ǳƴŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴŎŜǊǘŜȊȊŀ ǇŜǊ ƛ ŘƛǾŜǊǎƛ 
indicatori climatici considerati. 
Per quanto attiene i dati sul Mediterraneo le proiezioni presentate si basano su un solo modello e non 

sono pertanto corredate, in questa fasŜΣ ŀŘ ǳƴŀ ǎǘƛƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴŎŜǊǘŜȊȊŀΦ tŜǊ ŎƻƳǇƭŜǘŜȊȊŀ Řƛ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ 

si può fare riferimento al lavoro recentemente pubblicato da ENEA (Sannino et al., 2022)2 che illustra 

attraverso un nuovo modello ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭƛǾŜƭƭƻ ŘŜƭ ƳŀǊŜ ƴŜƭ aŜŘƛǘŜǊǊŀƴŜƻΦ 

Il quadro climatico nazionale ǊƛǇƻǊǘŀ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ ŎƭƛƳŀ ǎǳƭ ǇŜǊƛƻŘƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ мфум-2010 e le 
variazioni climatiche attese sǳƭ ǘǊŜƴǘŜƴƴƛƻ ŎŜƴǘǊŀǘƻ ǎǳƭƭΩŀƴƴƻ нлрл όнлос-2065), rispetto allo stesso 
periodo 1981-2010, considerando i tre scenari IPCC: w/tуΦр ά.ǳǎƛƴŜǎǎ ŀǎ ǳǎǳŀƭέΣ w/tпΦр άCƻǊǘŜ 
ƳƛǘƛƎŀȊƛƻƴŜέΣ w/tнΦс άaƛǘƛƎŀȊƛƻƴŜ ŀƎƎǊŜǎǎƛǾŀέ. Per il clima sul periodo di riferimento è stato utilizzato 
il dataset grigliato di osservazioni E-OBS (Cornes et al., 20183; Haylock et al., 20084) versione 255 alla 
risoluzione di circa 12 km. mentre le variazioni climatiche attese sono state ottenute a partire da un 
ensemble Řƛ ƳƻŘŜƭƭƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ 9¦wh-CORDEX (Hennemuth et 
al., 20176; Jacob et al., 20207 alla maggior risoluzione disponibile (circa 12 km)8. Come riferimento, è 
stato utilizzato il periodo 1981-2010 in quanto le ǎƛƳǳƭŀȊƛƻƴƛ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƭƭƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ Lt// άƘƛǎǘƻǊƛŎŀƭ 
ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘέ ǎƻƴƻ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ Ŧƛƴƻ ŀƭ нллрΦ tŜǊ ƭŀ ǎǘƛƳŀ ŘŜƭƭŜ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴƛ ŦǳǘǳǊŜ ƛƭ ǇŜǊƛƻŘƻ Řƛ ǊƛŦŜrimento 
ŝ ǎǘŀǘƻ ǉǳƛƴŘƛ ƻǘǘŜƴǳǘƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƭŜ ǎƛƳǳƭŀȊƛƻƴƛ άƘƛǎǘƻǊƛŎŀƭ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘέ ǇŜǊ ƛƭ ǇŜǊƛƻŘƻ мфум-2005, e i 
dati basati sullo scenario IPCC RCP4.5 per il periodo 2006-нлмлΦ tŜǊǘŀƴǘƻΣ ŀƴŎƘŜ ǇŜǊ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ ŎƭƛƳŀ 
osservato si è considerato il periodo 1981-2010. Per approfondire la valutazione della condizione 
climatica osservata sul periodo più recente 1991-2020 si rimanda ai report ISPRA, descritti nel 
dettaglio nel paragrafo 2.1. 

 
2 Sannino, G., Carillo, A., Iacono, R. et al. Modelling present and future climate in the Mediterranean Sea: a focus on sea-
level change. Clim Dyn 59, 357ς391 (2022). https://doi.org/10.1007/s00382-021-06132-w 
3 Cornes, R.; van der Schrier, G.; van den Besselaar, E.J.M.; Jones, P.D. An ensemble version of the E-OBS temperature and 
precipitation datasets. J. Geophys. Res. Atmos. 2018, 123, 9391ς9409, doi:10.1029/2017JD028200 
4 Haylock, M.R.; Hofstra, N.; Klein Tank, A.M.G.; Klok, E.J.; Jones, P.D.; New, M. A EuǊƻǇŜŀƴ Řŀƛƭȅ ƘƛƎƘπǊŜǎƻƭǳǘƛƻƴ ƎǊƛŘŘŜŘ 
data set of surface temperature and precipitation for 1950ς2006. J. Geophys. Res. Atm. 2008, 113, doi: 
10.1029/2008jd010201 
5 La versione 25 utilizzata è quella attualmente disponibile sulla piattaforma C3S di Copernicus 

(https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/insitu-gridded-observations-europe?tab=overview) 
6 Hennemuth, Tamás Illy, et al. "Guidance for EURO-CORDEX climate projections data use." Version1. 0-2017.08. Retrieved 
on 6 (2017): 2019. 
7 Jacob, D., Teichmann, C., Sobolowski, S. et al. Regional climate downscaling over Europe: perspectives from the EURO-
CORDEX community. Reg Environ Change 20, 51 (2020). https://doi.org/10.1007/s10113-020-01606-9 
8 Tra i diversi modelli disponibili nel programma EURO-CORDEX alla risoluzione di 12 km sono stati selezionati quelli 

attualmente disponibili per la consultazione sulla piattaforma C3S di Copernicus 

(https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/projections-cordex-domains-single-levels?tab=overview) 
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Lƭ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƻ ŎƭƛƳŀǘƛŎƻΣ ŎƻƳŜ ǊƛǇƻǊǘŀǘƻ ŘŀƭƭΩŀƳǇƛŀ ƭŜǘǘŜǊŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩLtCC, induce variazioni complesse 

delle caratteristiche del clima su diverse scale spaziali e temporali. Infatti, esso influenza sia la 

frequenza, ƭΩintensità, ƭΩestensione spaziale, la durata degli eventi meteorologici estremi, sia fenomeni 

come  ƭΩƛƴƴŀƭȊŀƳento del livello del mare, che interessano scale spazio-temporali più ampie9. Quando 

ǘŀƭƛ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ŘŜƭ ŎƭƛƳŀ ŀǎǎǳƳƻƴƻ ǳƴΩŜƴǘƛǘŁ ǘŀƭŜ Řŀ ǇƻǘŜǊ ŎŀǳǎŀǊŜ ŘŜƎƭƛ 

impatti negativi sui sistemi ambientali e socioeconomici, vengono tƛǇƛŎŀƳŜƴǘŜ ŘŜŦƛƴƛǘƛ άpericoli 

ŎƭƛƳŀǘƛŎƛέΦ 

Pertanto, il pericolo climatico costituisce un elemento fondamentale per lo studio e la valutazione del 

rischio climatico. In particolare, comprendere le caratteristiche del pericolo climatico (che possono 

essere controintuitive e complesse) è fondamentale per una corretta e adeguata definizione delle 

strategie di adattamento10. 

bŜƭƭƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻΣ ǇŜǊ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǊŜ ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ǎǇŀȊƛŀƭŜ Ŝ ǘŜƳǇƻǊŀƭŜ ŘŜƭ ǇŜǊƛŎƻƭƻ ŎƭƛƳŀǘƛŎƻΣ ǾŜƴƎƻƴƻ 

solitamente utilizzati indicatori climatici che descrivono specifici aspetti del clima (sia in termini di 

valori medi che in termini di estremi) ritenuti rilevanti per lo studio degli impatti di interesse per il 

territorio nazionale. Tuttavia, è importante rilevare che gli indicatori climatici possono avere un 

contenuto informativo differente a seconda della dinamica di interesse ma restano un metodo 

ǎǇŜŘƛǘƛǾƻ ŎƘŜ ƴƻƴ ǇǳƼ ǎƻǎǘƛǘǳƛǊŜ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇŀǘǘƛ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ Řƛ ƳƻŘŜƭƭƛ ŦƛǎƛŎŀƳŜƴǘŜ ōŀǎŀǘƛ 

(EEA 200911; EEA 201812; EEA 201913). 

[ŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ нт ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƛ όŘǳŜ ŘŜƛ ǉǳŀƭƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƭƭΩŀǊŜŀ ƳŀǊƛƴƻ-costiera) 

rappresenta un primo passo per individuare priorità e strategie di intervento a livello di aree 

geografiche nazionali. Il set di indicatori analizzati è riportato con maggior dettaglio nella Tabella XX. 

Per ciascun indicatore sono state riportate le seguenti informazioni: 

- ƭŀ ŘŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ ŎƭƛƳŀǘƛŎƻΤ 

- le variabili atmosferiche su cui si basa; 

- le unità di misura dell'indicatore e della sua variazione; 

- ƭŀ ǎŎŀƭŀ ǘŜƳǇƻǊŀƭŜ ǎǳ Ŏǳƛ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ è valutato (stagionale/annuale); 

- ƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƛ ōƛōƭƛƻƎǊŀŦƛŎƛ Řŀ Ŏǳƛ ŝ ǎǘŀǘŀ ŘŜǊƛǾŀǘŀ ƭŀ ŘŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜΤ 

- il pŜǊƛŎƻƭƻ ŎƭƛƳŀǘƛŎƻ ŀƭ ǉǳŀƭŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ ŝ ŎƻǊǊŜƭŀǘƻ όǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ Řƛ ǉǳŀƴǘƻ ŜƭŀōƻǊŀǘƻ Řŀ ǎǘǳŘƛ 

analoghi disponibili in letteratura); 

- il settore principalmente e potenzialmente interessato dal suddetto pericolo climatico. 

Tali indicatori sono stati calcolati sia in termini assoluti, come valori medi sul periodo di riferimento 

(paragrafo 2.1), che in termini di variazione tra il periodo futuro selezionato e quello di riferimento, 

utilizzando differenti scenari di concentrazione e molteplici modelli climatici (paragrafo 2.3). 

Nel paragrafo 2.3 è riportata, invece, la descrizione della condizione climatica presente e attesa sulle 

aree marine/costiere ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ŘǳŜ ǾŀǊƛŀōƛƭƛ ǇǊƛƳŀǊƛŜ ǇŜǊ ŘŜǎŎǊƛǾŜǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ 

clima sui mari italiani: la temǇŜǊŀǘǳǊŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ Ŝ ƛƭ ƭƛǾŜƭƭƻ ŘŜƭ ƳŀǊŜΦ 

 
9 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX-Chap3_FINAL-1.pdf 
10 https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-

climate-change-adaptation/ 
11 European Environmental Agency (EEA): Regional Climate Change and Adaptation: The Alps Facing the Challenge of 
Changing Water Resources. https://www.eea.europa.eu/publications/alps-climate-change-and-adaptation-2009, 2009 
12 European Environment Agency (EEA): National climate change vulnerability and risk assessments in Europe, EEA Report 
No 1/2018. https://www.eea.europa.eu/publications/national-climate-change-vulnerability-2018, 2018 
13 European Environment Agency (EEA): Spatial distribution of extreme temperature indicators across Europe, 2019 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX-Chap3_FINAL-1.pdf
https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
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2.1 Analisi del clima sul periodo di riferimento 

[Ωŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ ŎƭƛƳŀ ǎǳƭ ǇŜǊƛƻŘƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ мфум-2010 è stata effettuata utilizzando il dataset 

osservativo grigliato E-OBS. Tale dataset fornisce dati giornalieri di precipitazione, temperatura e 

ǳƳƛŘƛǘŁ ǎǳ ǳƴ ƎǊƛƎƭƛŀǘƻ ǊŜƎƻƭŀǊŜ Ŏƻƴ ǊƛǎƻƭǳȊƛƻƴŜ ƻǊƛȊȊƻƴǘŀƭŜ Řƛ ŎƛǊŎŀ мн ƪƳ όлΦмϲ Ȅ лΦмϲύ ǎǳƭƭΩƛƴǘŜǊƻ 

territorio nazionale. Sebbene tale dataset sia largamente utilizzato per lo studio delle caratteristiche 

del clima e sia costantemente aggiornato e migliorato14  ǎǳƭƭΩŀǊŜŀ ŜǳǊƻǇŜŀΣ ŝ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎƻǘǘƻƭƛƴŜŀǊŜ 

ŎƘŜ Ŝǎǎƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ŀƭŎǳƴŜ ƭƛƳƛǘŀȊƛƻƴƛ ŘƻǾǳǘŀ ŀƭƭΩŀŎŎǳǊŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘŀǘƛΣ ŎƘŜΣ ƛƴ 

particolare risulta ridotta al diminuire della densità del numero di stazioni, come accade nel territorio 

del sud Italia e in corrispondenza di aree ad orografia complessa. Tale dataset è stato selezionato in 

quanto è quello che attualmente rende disponibile il maggior numero di variabili osservate, 

sǇŀȊƛŀƭƛȊȊŀǘŜ ǎǳƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜΣ tuttavia, anche in questo caso è stato possibile valutare 

solo 22 dei 25 indicatori climatici analizzati per la parte terra, selezionati per lo svolgimento 

ŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ǊƛǇƻǊǘŀǘƛ ƴŜƭƭa Tabella XX15. È comunque rilevante riportare che a livello nazionale, 

esistono anche altre fonti di dati che possono essere utilizzati per studi a carattere regionale/locale. 

Ad esempio, Il sistema nazionale di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati climatici, SCIA 

όǿǿǿΦǎŎƛŀΦƛǎǇǊŀƳōƛŜƴǘŜΦƛǘύΣ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ ŘŀƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ {ǳǇŜǊƛƻǊŜ ǇŜǊ ƭŀ tǊƻǘŜȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀ wƛŎŜǊŎŀ !ƳōƛŜƴǘŀƭŜ 

όL{tw!ύ Ŝ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƻ ƛƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ Ŏƻƴ ƛ Řŀǘƛ ŘŜƭ {ƛǎǘŜƳŀ bŀȊƛƻƴŀƭŜ Řƛ tǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ!ƳōƛŜƴǘŜ 

(SNPA) e delle principali reti di monitoraggio dƛǎǘǊƛōǳƛǘŜ ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜΣ ǊƛǎǇƻƴŘŜ ŀƭƭΩŜǎƛƎŜƴȊŀ 

di armonizzare e standardizzare i metodi di elaborazione e di rendere disponibili dati, indici e indicatori 

utili a rappresentare e valutare lo stato, le variazioni e gli andamenti del clima in Italia. Sulla base di 

serie temporali di osservazioni provenienti da diverse reti di monitoraggio, vengono calcolate e 

rappresentate statistiche decennali, mensili e annuali. Inoltre, le serie di dati climatici sono sottoposte 

a verifiche di validità con metoŘƻƭƻƎƛŜ ƻƳƻƎŜƴŜŜΣ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ƭƛƴŜŜ ƎǳƛŘŀ ŘŜƭƭΩhǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 

Meteorologica Mondiale (OMM).  

La Figura 1 riporta i valori medi stagionali, nel trentennio 1981-2010, della precipitazione totale e della 

temperatura media. In termini di precipitazione totale nella penisola italiana si registrano i valori più 

alti durante la stagione autunnale soprattutto in Liguria e Friuli Venezia Giulia; le aree geografiche del 

Sud - Italia e le Isole, invece risultano, in particolare nella stagione estiva, le meno piovose. In termini 

di temperatura media i valori più bassi si registrano in tutte le stagioni lungo le catene montuose delle 

Alpi e degli Appennini. La forte differenza orografica è messa in perfetta luce nella stagione estiva dalla 

distribuzione dei valori della temperatura media. 

Oltre ai valori medi della precipitazione cumulata e della temperatura media, sono stati calcolati sul 

periodo di riferimento 1981-2010, i valori medi annuali/stagionali di diversi indicatori climatici utili a 

ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊŜ ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ Řƛ specifici pericoli climatici (per maggiori dettagli sugli indicatori si veda 

Tabella XX). A tale scopo, la Figura 2 riporta la distribuzione spaziale, relativamente al periodo di 

riferimento 1981-2010, per gli indicatori ritenuti più rilevanti16 anche in relazione alla loro 

rappresentatività dei pericoli climatici attesi. Nella penisola i valori massimi degli indici di siccità (in 

termini di occorrenza percentuale della classe di siccità estrema) vengono registrati nelle aree a nord-

 
14 Descrizione delle migliorie apportate nella configurazione  utilizzata nel presente documento rispetto alle versioni 
precedenti https://surfobs.climate.copernicus.eu/dataaccess/access_eobs.php  
15 In particolari non sono disponibili in questo dataset la quantità di neve sǳǇŜǊŦƛŎƛŀƭŜ Ŝ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ ŘŜƭ ǾŜƴǘƻ ƳŀǎǎƛƳƻ 
giornaliero. 
16 Per una visualizzazione più completa dei dati si faccia riferimento alla piattaforma 
http://climadat.isprambiente.it/pnacc/dati-indicatori-mappe-pnacc/  

https://surfobs.climate.copernicus.eu/dataaccess/access_eobs.php
http://climadat.isprambiente.it/pnacc/dati-indicatori-mappe-pnacc/
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ovest della nazione e i valori tendono a diminuire muovendosi verso sud. I massimi valori della 

precipitazione giornaliera sono stati registrati in Liguria, al confine tra Emilia-Romagna e Toscana, e in 

Friuli-Venezia Giulia al confine con la Slovenia; queste aree, insƛŜƳŜ ŀƭƭΩŀǊŎƻ ŀƭǇƛƴƻ ǇƛŜƳƻƴǘŜǎŜ 

risultano essere anche quelle che mediamente nel periodo di riferimento hanno registrato il maggior 

numero di giorni con precipitazioni superiore a 20 mm. 

Il nord-est italiano presenta, nel periodo di riferimento, i valori mŀƎƎƛƻǊƛ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛŎŜ Řƛ ŘǳǊŀǘŀ ŘŜƛ 

periodi di caldo.  

Infine, nella Tabella 1 e 2 sono riportati rispettivamente i valori medi annuali della temperatura media 

e della precipitazione cumulata e i valori stagionali degli indicatori calcolati, suddivisi per area 

ƎŜƻƎǊŀŦƛŎƘŜ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ǾŀƭǳǘŀǊŜ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ƛƳǇŀǘǘƛ Řƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜΦ LƴƻƭǘǊŜΣ ƴŜƭƭŜ ŎƻƭƻƴƴŜ άҌκ-5{έΣ ŝ ǊƛǇƻǊǘŀǘŀ 

ƭŀ ŘŜǾƛŀȊƛƻƴŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘΣ ŎƻƳŜ ǎǘƛƳŀ ŘŜƭƭŀ ǾŀǊƛŀōƛƭƛǘŁ ǎǇŀȊƛŀƭŜ ŘŜƎƭƛ ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛ ǎŜƭŜȊƛƻƴŀǘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 

ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ geografica. La Tabella 1, per ƭŀ ǇǊŜŎƛǇƛǘŀȊƛƻƴŜ ŎǳƳǳƭŀǘŀΣ ƳŜǘǘŜ ƛƴ ƭǳŎŜ ŎƘŜ ƭΩŀǳǘǳƴƴƻ ŝ ƭŀ 

stagione con accumuli precipitativi maggiori sulle tre aree geografiche (Nord Est, Nord Ovest e Centro), 

ƳŜƴǘǊŜ ƭΩƛƴǾŜǊƴƻ Ǌƛǎǳƭǘŀ ŜǎǎŜǊŜ ƭŀ ǇƛǴ ǇƛƻǾƻǎŀ ǇŜǊ ƛƭ {ǳŘ Ŝ ƭŜ LǎƻƭŜΤ ƭŀ ŘŜǾƛŀȊƛƻƴŜ ǎǘŀƴŘard invece mette 

bene in mostra la complessità orografica delle aree. 

La Tabella 2 mostra come le aree di Centro e Nord Italia siano quelle dove i valori di precipitazione, sia 

in termini di accumuli che di eventi intensi, sono maggiori, in contrapposizione alle temperature che 

ǎŜƎǳƻƴƻ ƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ƻǇǇƻǎǘƻΦ bƻƴƻǎǘŀƴǘŜ ƛ ǾŀƭƻǊƛ ƳŀƎƎƛƻǊƛ Řƛ ǇǊŜŎƛǇƛǘŀȊƛƻƴŜ ǘƻǘŀƭŜ ƳŜŘƛŀ ŀƴƴǳŀƭŜΣ 

le aree geografiche del Nord-Est e Nord-Ovest sono quelle che hanno registrato le percentuali di siccità 

più alte, con una dispersione areale di pochi punti percentuali. 

Tutte le figure e le tabelle sono state realizzate da Fondazione CMCC. 

 

 

Figura 1: Valori medi stagionali delle temperature medie e delle precipitazioni cumulate su periodo di riferimento 

1981-2010 a partire dal dataset grigliato E-OBS v25.  
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Figura 2: Mappe di alcuni degli indicatori climatici analizzati sul periodo di riferimento 1981-2010 a partire dal 

dataset grigliato E-OBS v25. 
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Tabella 1: Valori medi stagionali per aree geografiche di temperatura media e precipitazione a partire dal dataset 

di osservazione E-OBS (versione 25) per il periodo 1981-2010; nella colonna +/-DS viene invece riportata, per 

ciascun valore stagionale, una stima della variabilità su scala areale (tramite il calcolo della deviazione standard).  

 

Tabella 2: Valori medi annuali per aree geografiche degli indicatori calcolati a partire dal dataset di osservazione 

E-OBS (versione 25) per il periodo 1981-2010; nella colonna +/-DS viene invece riportata una stima della 

variabilità su scala areale (tramite il calcolo della deviazione standard).  

 

Una descrizione dei valori medi di temperatura e precipitazione e di alcuni indici climatici, aggiornata 
al trentennio più recente, elaborata sulla base di un insieme di stazioni del sistema SCIA ed integrata 
Ŏƻƴ Řŀǘƛ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ Řŀ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ŦƻƴǘƛΣ ŝ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ƴŜƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ L{tw! άL ƴƻǊƳŀƭƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ мффм-2020 
Řƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ Ŝ ǇǊŜŎƛǇƛǘŀȊƛƻƴŜ ƛƴ Lǘŀƭƛŀέ17. Le elaborazioni di un numeroso gruppo di stazioni sono 
ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ ǎǳƭƭΩŀǇǇ ǿŜō valori-climatici-normali.isprambiente.it. 

[ƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƭ ŎƭƛƳŀ Ŝ ƭŀ ǎǘƛƳŀ ŀƎƎƛƻǊƴŀǘŀ ŘŜƭƭŜ ǘŜƴŘŜƴȊŜ ƛƴ ŎƻǊǎƻΣ ǎƻƴƻ ǊƛǇƻǊǘŀǘŜ ƴŜƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ L{tw! άDƭƛ 
ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛ ŘŜƭ ŎƭƛƳŀ ƛƴ LǘŀƭƛŀέΣ ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ Ŏƻƴ ŎŀŘŜƴȊŀ ŀƴƴǳŀƭŜΦ /ƻƳŜ ŜƳŜǊƎŜ ŘŀƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ǊŀǇǇƻǊǘƻΣ 
giunto nel 2021 alla XVII edizione18, in Italia i segnali di cambiamento climatico sono evidenti. La 
temperatura media mostra un marcato trend in crescita, con un rateo di variazione dal 1981 al 2021 

 
17 CƛƻǊŀǾŀƴǘƛ DΦΣ CǊŀǎŎƘŜǘǘƛ tΦΣ [Ŝƴŀ CΦΣ tŜǊŎƻƴǘƛ ²ΦΣ tƛŜǊǾƛǘŀƭƛ 9ΦΣ άL ƴƻǊƳŀƭƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ мффм-2020 di temperatura e precipitazione 
ƛƴ LǘŀƭƛŀέΣ wŀǇǇƻǊǘƻ L{tw! κ {ǘŀǘƻ ŘŜƭƭΩ!ƳōƛŜƴǘŜΣ ф9/2022 
18 Fioravanti G., Fraschetti P., Lena F., Perconti W., Piervitali 9ΦΣ tŀǾŀƴ ±ΦΣ άDƭƛ ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛ ŘŜƭ ŎƭƛƳŀ ƛƴ LǘŀƭƛŀέΣ wŀǇǇƻǊǘƻ L{tw! κ 
{ǘŀǘƻ ŘŜƭƭΩ!ƳōƛŜƴǘŜΣ фуκнлнн 
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di (+0.37± 0.04) °C / 10 anni e il 2022, dalle elaborazioni preliminari, sembra collocarsi al primo posto 
tra gli anni più caldi Řŀƭ мфсмΤ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƎƭƛ ŜǎǘǊŜƳƛ ƳƻǎǘǊŀ ǳƴ ŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ƛƴŘƛŎƛ ƭŜƎŀǘƛ ŀƎƭƛ Ŝstremi 
di caldo (quali giorni e notti calde, giorni estivi, notti tropicali) e una riduzione di quelli rappresentativi 
degli estremi di freddo (quali giorni e notti fredde, giorni con gelo). Per quanto riguarda la 
precipitazione non emergono trend significativi a scala nazionale. Negli anni recenti numerosi sono 
stati gli eventi meteo-climatici significativi, di cui una breve sintesi viene presentata nel paragrafo 
successivo. 

 

2.1.1 Sintesi degli eventi meteo-climatici significativi in anni recenti 

Con riferimento al 2022, ƭŜ ǇǊŜŎƛǇƛǘŀȊƛƻƴƛ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘŜ ŘŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ōŜƴ ƛƴŦŜǊƛƻǊƛ ŀƭƭŀ 

media climatologica, soprattutto ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩƛƴǾŜǊƴƻ Ŝ ƭŀ ǇǊƛƳŀǾŜǊŀ ƴŜƭƭΩLǘŀƭƛŀ ŎŜƴǘǊƻ-settentrionale, con 

anomalie precipitative superiori a -40% rispetto al periodo 1991-2020; diverse aree del Nord Italia 

hanno sperimentato condizioni di notevole siccità. Un lunghissimo periodo di giorni asciutti 

ŎƻƴǎŜŎǳǘƛǾƛΣ ŎƘŜ Ƙŀ ŎƻƳǇƻǊǘŀǘƻ Řŀƴƴƛ ŀƭƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ Ŝ ŀƎƭƛ ŀƭƭŜǾŀƳŜƴǘƛΣ ŝ ǎǘŀǘƻ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘƻ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ 

presso la stazione meteorologica di Torino nel periodo di febbraio/marzo. 

[ΩŜǎǘŀǘŜ ŝ ǎǘŀǘŀ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǘŀ Řŀ ǳƴ ŎŀƭŘƻ ƛƴǘŜƴǎƻ Ŝ ǇǊƻƭǳƴƎŀǘƻΤ ǳƴΩondata di calore a fine giugno ha 

investito le regioni centro-settentrionali, con temperature massime che hanno superato i 38 °C in 

diverse stazioni di misura. 

Lƭ о ƭǳƎƭƛƻ ƭΩŜƴƻǊƳŜ ŎǊƻƭƭƻ ǾŜǊƛŦƛŎŀǘƻǎƛ ƴŜƭ ƎƘƛŀŎŎƛŀƛƻ ŘŜƭƭŀ aŀǊƳƻlada ha provocato una valanga di neve, 

ghiaccio e rocce che ha causato numerose vittime. L'incidente, verificatosi per una serie di condizioni 

ƛƭ Ŏǳƛ ǇŜǎƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ƴƻƴ ŝ Řƛ ŦŀŎƛƭŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀȊƛƻƴŜΣ ŝ ƭŜƎŀǘƻ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ ŎƘŜ 

hanno influito sullo stato del ghiaccio.19 

Intorno alla metà di agosto, piogge intense, grandine e forti venti, con velocità massima fino a 110 

km/h, hanno colpito parti dell'Italia settentrionale e centrale, causando frane, caduta di alberi, danni 

ad edifici, interruzione di strade. 

Tra il 15 e il 16 settembre una violenta ondata di maltempo abbattutasi nelle Marche, fra le province 

di Ancona e di Pesaro e Urbino ha avuto un esito disastroso, provocando allagamenti ed esondazioni 

Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ŎƻǊǎƛ ŘΩŀŎǉǳŀ Ŝ ƭŀ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘŜ ǇŜǊŘƛǘŀ Řƛ ǾƛǘŜ ǳƳŀƴŜΦ [ΩŜǾŜƴǘƻ Ƙŀ ŀǾǳǘƻ ǇǊŜŎƛǇƛǘŀȊƛƻƴƛ 

cumulate che hanno superato localmente i 400 mm. 

Lƭ нс ƴƻǾŜƳōǊŜ ƭΩƛǎƻƭŀ Řƛ LǎŎƘƛŀ ŝ ǎǘŀǘŀ ŎƻƭǇƛǘŀ Řŀ ƛƴǘŜƴǎŜ ǇƛƻƎƎŜΣ ƛ Ŏǳƛ ŜŦŦŜǘǘƛΣ ŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘƛ Řŀƭƭŀ ŦǊŀƎƛƭƛǘŁ 

del territorio, hanno provocato una frana, ingenti danni e anche qui la perdita di vite umane. 

Tra gli eventi significativi verificatiǎƛ ƴŜƭ нлнм ǊƛŎƻǊŘƛŀƳƻ ƭΩƛƴǘŜƴǎŀ ƻƴŘŀǘŀ Řƛ ŎŀƭƻǊŜ ŎƘŜ ŀ ŦƛƴŜ ƭǳƎƭƛƻ Ƙŀ 

fatto registrare temperature oltre i 40°C in vaste aree della Sicilia orientale, con un massimo termico 

di 44.8 °C rilevato nella stazione di Siracusa il 30 luglio (record europeo in corso di verifica da parte 

ŘŜƭƭΩhǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ aŜǘŜƻǊƻƭƻƎƛŎŀ aƻƴŘƛŀƭŜύΦ 

bŜƭ нлнлΣ ǘǊŀ ƛƭ н Ŝ ƛƭ о ƻǘǘƻōǊŜ ǇƛƻƎƎŜ ƛƴǘŜƴǎŜ Ƙŀƴƴƻ ŎƻƭǇƛǘƻ ƭΩLǘŀƭƛŀ ƴƻǊŘ-occidentale; in particolare in 

Piemonte i valori di precipitazione su 24 ore hanno raggiunto i massimi storici, con cumulate superiori 

a 500 mm in diverse stazioni e un massimo di 619.6 mm, provocando onde di piena eccezionali sui 

ŎƻǊǎƛ ŘΩŀŎǉǳŀ ŘŜƭ ǊŜǘƛŎƻƭƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Ŝ ǎŜŎƻƴŘŀǊƛƻ ŘŜƭƭŀ ǊŜƎƛƻƴŜΦ Lƴ [ƛƎǳǊƛŀΣ ǎǳƭ ƭƛǘƻǊŀƭŜ Řƛ ǇƻƴŜƴǘŜΣ ƭŜ 

forti precipitazioni hanno causato esondazioni, frane, smottamenti, ingenti danni alle infrastrutture, 

crolli, strade e ponti danneggiati. 

 
19 https://www.unipr.it/notizie/il -crollo-della-marmolada-il-parere-dei-ricercatori-che-da-ventanni-studiano-il-ghiacciaio 
(Gruppo di lavoro glaciologico-geofisico per le ricerche sulla Marmolada: Comitato Glaciologico Italiano, Università di 
Parma, Università di Padova, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) 
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È possibile reperire le informazioni relative ai principali eventi estremi verificatisi in Italia alla pagina 

http://mappaestremi.isprambiente.it/ (altrimenti disponibile dalla home page del sistema SCIA di 

ISPRA www.isprambiente.it). Tali informazioni sono estratte dal rapporto annuale di ISPRA "Gli 

indicatori del clima in Italia" con il contributo di diversi enti/organismi e disponibili, pertanto, 

contestualmente alla pubblicazione del rapporto nel mese di luglio di ciascun anno relativamente 

ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜΦ 

 

2.2 Valutazione delle proiezioni climatiche future 

In questa sezione vengono riportate le variazioni climatiche degli indicatori precedentemente 

identificati per il periodo futuro 2036-нлср όŎŜƴǘǊŀǘƻ ǎǳƭƭΩŀƴƴƻ нлрлύΣ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ ǇŜǊƛƻŘƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ 

1981-2010. 

Come già indicato, sono state utilizzate alcune delle simulazioni del programma EURO-CORDEX 

disponibili in C3S; in particolare per ogni scenario sono stati utilizzati 14 possibili simulazioni 

climatiche, in accordo con quanto attualmente disponibile sulla piattaforma Copernicus. Questo 

dataset, largamente utilizzato per la valutazione a scala regionale del cambiamento climatico in 

Europa (Jacob et al; 2020), include i dati di diversi modelli, frequenze temporali e periodi calcolati 

secondo il protocollo degli esperimenti CORDEX20. In generale, questi esperimenti consistono in 

simulazioni con modelli regionali che rappresentano diversi scenari socio-economici futuri (Jacob et 

al., 201421; Giorgi e Gutowski, 201522ύΦ [ΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ƛƴǎƛŜƳŜ Řƛ ƳƻŘŜƭƭƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ Ƙŀ ǇŜǊƳŜǎǎƻ Řƛ 

valutare ƴƻƴ ǎƻƭƻ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ ƳŜŘƛƻ όŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻ άŜƴǎŜƳōƭŜ ƳŜŀƴέ Ŝ ǊƛǘŜƴǳǘƻ ƛƴ ƭŜǘǘŜǊŀǘǳǊŀ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ ǇƛǴ 

ŀŦŦƛŘŀōƛƭŜύΣ ƻǘǘŜƴǳǘƻ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ Řŀƛ ǾŀƭƻǊƛ ŘŜƛ ǎƛƴƎƻƭƛ ƳƻŘŜƭƭƛ ŎƘŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ma anche la 

dispersione dei singoli modelli intorno a questo valore medio (incertezza). Conoscere tale dispersione 

ŝ Ƴƻƭǘƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǇŜǊ ǳƴŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎŎƻǊŘƻ ǘǊŀ ƛ ƳƻŘŜƭƭƛ ƴŜƭƭŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Ŝ 

ǉǳƛƴŘƛ ǎǘƛƳŀǊƴŜ ƭΩƛƴŎŜǊǘŜȊȊŀ ŎƘŜ ƻǊƛƎƛƴŀ Řŀƭ ǎŜƎƴŀƭŜ ŎƭƛƳŀǘƛŎƻΦ bŜƭ ǎŜƎǳƛǘƻΣ ƭŀ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴŜ ǾŜǊǊŁ 

quantificata attraverso il calcolo della deviazione standard: in altre parole, per ogni punto del dominio, 

quanto più è basso il valore di deviazione standard tanto più sarà elevato il grado di accordo tra i 

ƳƻŘŜƭƭƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ŘŜƭƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 9¦wh-CORDEX, e viceversa (Von Trentini et al., 201923). Per ciascun 

indicatore analizzato, dunque, sono state calcolate le variazioni medie attese in futuro, corredate 

ŘŀƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭΩƛƴŎŜǊǘŜȊȊŀΣ ǇŜǊ ŎƛŀǎŎǳƴƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ Řƛ ŜƳƛǎǎƛƻƴŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻΦ Lƴ 

particolare, gli scenari IPCC considerati nella presente analisi sono:  

w/tуΦр όά.ǳǎƛƴŜǎǎ-as-ǳǎǳŀƭέύ ς crescita delle emissioni ai ritmi attuali. Assume, entro il 2100, 

concentrazioni atmosferiche di CO2 triplicate o quadruplicate (840-1120 ppm) rispetto ai livelli 

preindustriali (280 ppm). Lo scenario RCP 8.5 risulta caratterizzato dal verificarsi di un consumo 

intensivo di combustibili fossili e dalla mancata adozione di qualsiasi politica di mitigazione con un 

conseguente innalzamento della temperatura globale pari a +4-5°C rispetto ai livelli preindustriali 

atteso per la fine del secolo. 

 
20 https://www.euro-cordex.net/060378/index.php.en 
21 Jacob, D.; Petersen, J.; Eggert, B.; Alias, A.; Christensen, O.B.; Bouwer, L.M.; Braun, A.; Colette, A.; Deque, M.; 
Georgievski, G.; et al. EURO-CORDEX: new high-resolution climate change projections for European impact research. Reg. 
Environ. Change. 2014, 14, 563ς578, doi:10.1007/s10113-013-0499-2 
22 Giorgi, F.; Gutowski, W.J. Regional dynamical downscaling and the CORDEX initiative. Annu. Rev. Environ. Resour. 2015, 
40, 467ς490, doi:10.1146/annurev-environ-102014-021217 
23 Von Trentini, F., Leduc, M., and Ludwig, R.: Assessing natural variability in RCM signals: comparison of a multi model 
EURO-CORDEX ensemble with a 50-member single model large ensemble, Climate Dynamics, doi:10.1007/s00382- 019-
04755-8, 2019 

http://mappaestremi.isprambiente.it/
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w/tпΦр όάCƻǊǘŜ ƳƛǘƛƎŀȊƛƻƴŜέύ ς assumono la messa in atto di alcune iniziative per controllare le 

emissioni. Sono considerati scenari di stabilizzazione: entro il 2070 le emissioni di CO2 scendono al di 

sotto dei livelli attuali (400 ppm) e la concentrazione atmosferica si stabilizza, entro la fine del secolo, 

a circa il doppio dei livelli pre-industriali. In RCP6.0, le emissioni di CO2 continuano a crescere fino a 

circa il 2080; le concentrazioni impiegano più tempo a stabilizzarsi e sono circa il 25% superiori rispetto 

ai valori di RCP4.5.  

w/tнΦс όάaƛǘƛƎŀȊƛƻƴŜ ŀƎƎǊŜǎǎƛǾŀέύ ς emissioni dimezzate entro il 2050. Assume strategie di 

ƳƛǘƛƎŀȊƛƻƴŜ ΨŀƎƎǊŜǎǎƛǾŜΩ ǇŜǊ Ŏǳƛ ƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Řƛ Ǝŀǎ ǎŜǊǊŀ ƛƴƛȊƛano a diminuire dopo circa un decennio e 

si avvicinano allo zero più o meno in 60 anni a partire da oggi. Secondo questo scenario è improbabile 

che si superino i 2°C di aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli pre-industriali. 

[ΩƛƴŎǊŜƳŜƴto di temperatura coerente con questo scenario è di circa 3 gradi a fine secolo (rispetto ai 

livelli pre-industriali, circa 2°C rispetto ad oggi). 

Gli incrementi di temperatura sopra riportati ed associati agli scenari RCP 2.6, RCP 4.5 e RCP8.5, 

rappresentano valori di aumento medio a livello mondiale, mentre a livello italiano sono previsti 

essere leggermente superiori, come si evince dalle elaborazioni proposte in Figura 3 (che prendono 

come riferimento il periodo 1976-2005). Per quanto attiene la temperatura media, entro il 2100 è 

ŀǘǘŜǎŀ ƳŜŘƛŀƳŜƴǘŜ ǎǳƭƭΩŀǊŜŀ ƛǘŀƭƛŀƴŀ ǳƴŀ ŎǊŜǎŎƛǘŀ Ŏƻƴ ǾŀƭƻǊƛ ŎƻƳǇǊŜǎƛ ǘǊŀ мϲ /Σ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ 

RCP2.6, e 5°C, secondo lo scenario RCP8.5. Nella Figura 3, è stato utilizzato il test di Mann-Kendall 

(Kendall,1975)24, con un livello di confidenza del 95% per valutare la significatività statistica del trend 

Řƛ ŎǊŜǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭΩŀƴƻƳŀƭƛŀ Řƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŎŀƭŎƻƭŀǘŀ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ Řŀƛ ƳƻŘŜƭƭƛ 9¦wh-CORDEX. I trend risultano 

statisticamente significativi per tutti e tre gli scenari IPCC considerati (nella Figura 3 i trend 

statisticamente significativi sono individuati da un asterisco). 

 

 

Figura 3: Anomalie annuali di temperatura media (°C) su scala nazionale ottenute a partire dai modelli 

EURO-CORDEX, considerando il periodo storico (in grigio) e gli scenari RCP8.5 (in rosso), RCP4.5 

(in blu) e RCP2.6 (in verde). Le anomalie annuali sono calcolate rispetto al valore medio del periodo 

 
24 Kendall, M.G. (1975) Rank Correlation Methods. 4th Edition, Charles Griffin, London 
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di riferimento 1976-2005. La linea spessa scura indica la proiezione climatica media (ensemble mean), 

calcolata mediando i valori annuali di tutte le simulazioni considerate per ogni scenario di 

concentrazione; le aree ombreggiate rappresentano il range ottenuto sommando e sottraendo 

allôensemble mean la deviazione standard dei valori simulati dai modelli e forniscono una misurazione 

dell'incertezza delle proiezioni.  

La Figura 4 riporta le variazioni annuali per la precipitazione totale e la temperatura media su scala 

ŀƴƴǳŀƭŜΣ ƛƴǎƛŜƳŜ ŀƭƭŀ ǎǘƛƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴŎŜǊǘŜȊȊŀΦ ¢ŀƭŜ ŀƴŀƭƛǎƛ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀ ǳƴ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ 

temperature per tutti gli scenari considerati (RCP 2.6, RCP 4.5, RCP8.5), più pronunciato considerando 

lo scenario RCP 8.5, con incrementi superiori ai 2°C.  

Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, le proiezioni indicano per il sud Italia, in particolare per 

lo scenario RCP8.5, una diminuzione delle precipitazioni complessive annue. Nello specifico, lo 

scenario RCP 8.5 proietta una generale riduzione nel sud Italia e in Sardegna (fino al 20% nel 2050s25) 

e un aumento nelle aree geografiche Nord-Ovest e Nord-Est (Figura 4). Lo scenario RCP 2.6, invece, 

proietta un aumento rilevante delle precipitazioni sul nord Italia e una lieve riduzione al sud. In 

generale, la stima delle variazioni di precipitazione, sia in senso spaziale che temporale, è più incerta 

di quella delle variazioni della temperatura essendo le precipitazioni già soggette a forti variazioni 

naturali (MATTM, SNACC, Rapporto sullo stato delle conoscenze, 2014). Come mostrato in Figura 4, si 

osserva infatti una maggiore dispersione (espressa in termini di deviazione standard) intorno ai valori 

medi per le variazioni di precipitazione rispetto a quelle di temperatura. Tali incertezze appaiono 

particolarmente pronunciate nel nord Italia, secondo lo scenario RCP 2.6. 

 

Figura 5: Variazioni climatiche annuali delle temperature medie e delle precipitazioni cumulate medie per il 

periodo 2036-2065 (2050s), rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, per gli scenari RCP 2.6, RCP 4.5 e 

RCP8.5. I valori sono espressi in termini di media (ensemble mean) e deviazione standard (dispersione attorno al 

ǾŀƭƻǊŜ ƳŜŘƛƻύ ŎŀƭŎƻƭŀǘƛ ǎǳƭƭΩƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻƛŜȊƛƻƴƛ ŘŜƛ ƳƻŘŜƭƭƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ǊŜƎƛƻƴŀƭƛŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ 

programma euro-cordex. 

 
25 Con il termine 2050s si intende, in forma abbraviata indicare il trentennio centrato intorno al 2050 ovvero 2036-2065 su 
Ŏǳƛ ŝ ǎǘŀǘŀ ŜǎŜƎǳƛǘŀ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ 
































































































































