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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

1 INTRODUZIONE 
 

1.1 PREMESSA 
Il presente documento descrive i criteri di impostazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel 
Sottosuolo (PUGSS) del Comune di Braone, le analisi condotte sullo stato di fatto ed i principali scenari di 
sviluppo dei sottoservizi. Il documento è stato approntato seguendo le indicazioni metodologiche contenute 
nella normativa regionale vigente. 
 

1.2 PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO 
La predisposizione del PUGSS, ai sensi della normativa vigente, è a tutti gli effetti strumento di governo del 
territorio e accompagna, integrandolo, il Piano dei Servizi. Esso ha valenza decennale. Nel sottosuolo sono 
generalmente presenti molte reti tecnologiche realizzate dai comuni o da altri operatori pubblici o privati:  
 

 rete dell’acquedotto;  
 rete fognaria;  
 rete elettrica; 
 servizi stradali (illuminazione pubblica, semafori, ecc.); 
 rete del gas;  
 rete per le telecomunicazioni;  
 reti di teleriscaldamento  

 
Generalmente le suddette reti sono state installate, nel corso degli anni, in modo disordinato e senza una 
vera e propria pianificazione: per questo recentemente è nata l’esigenza di regolamentare l’utilizzo del 
sottosuolo e coordinare gli interventi sulle infrastrutture in esso presenti, al fine di migliorare la 
pianificazione e la gestione del sottosuolo. 
 

1.3 INDIRIZZI GENERALI DEL PUGSS 
Il PUGSS, che prioritariamente risponde alle esigenze di pianificazione precedentemente esposte dalla 
Direttiva 3/3/1999, è riconosciuto come strumento appropriato per aprire un canale di confronto e di 
collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni Locali e le Aziende erogatrici dei servizi di pubblica utilità. 
Richiamando le indicazioni dell’art. 3 della menzionata direttiva, è riconfermato il ruolo del Comune quale 
Ente pubblico istituzionalmente deputato a redigere e gestire i PUGSS; alla Regione si ascrive un ruolo di 
indirizzo generale, mentre alla Provincia spetta un ruolo di coordinamento degli interventi di realizzazione 
delle infrastrutture di interesse sovracomunale con salvaguardia delle esigenze di continuità 
interprovinciale. La redazione del PUGSS e, più in generale, la gestione delle problematiche riguardanti il 
sottosuolo, pur conservando un’omogeneità nelle linee guida, deve essere affrontata adottando modelli 
organizzativi differenziati che rispecchino le caratteristiche territoriali, comprese quelle morfologiche ed 
orografiche, demografico - antropiche e socio-amministrative, specifiche della singola realtà comunale. Il 
PUGSS definisce le indicazioni di uso e di trasformazione del sottosuolo comunale, in relazione agli indirizzi 
di sviluppo espressi dalla comunità locale, con un orizzonte temporale di medio termine (almeno 10 anni). 
L’azione di coordinamento consentirà al Comune di dare risposte in linea con le strategie di sviluppo e di 
razionalizzazione del sottosuolo, in un quadro di convenzioni e di regole nel suo territorio e superando la 
fase di emergenza delle diverse richieste. 
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Il perseguimento di questi tre obiettivi richiede un miglioramento delle modalità e delle tecniche di scavo, 
la diffusione di sistemi di alloggiamento, possibilmente multiplo, che permettano una manutenzione 
efficace e  limitino le manomissioni del corpo stradale nel tempo; si rende inoltre necessario l’utilizzo di 
tecnologie innovative che offrano servizi di qualità, basso impatto ambientale e costi economici contenuti. 
In questa logica di trasformazione va privilegiata l’azione multipla e complementare nel governo del 
sottosuolo, sulla base di una programmazione continua tra il comune e i gestori dei sottosistemi. 
Altro obiettivo fondamentale del piano è quello di ridurre i costi sociali per la cittadinanza e le attività 
produttive e commerciali presenti. Occorre rilevare che con costi sociali e marginali si intendono i disagi 
arrecati ai residenti ed alle attività, immediatamente influenzati dall’area dei lavori, i disturbi alla 
circolazione dei pedoni, il congestionamento del traffico, i disagi derivanti dall’attesa per interventi di 
riparazione dei guasti, gli eventuali danni arrecati ai sistemi ambientali, paesistici e monumentali, 
l’inquinamento acustico ed atmosferico.  
Il piano, sia come impostazione generale che come azione attuativa, deve perseguire l’obiettivo di limitare 
i fastidi alla città e di prevenire situazioni di pericolo. La pianificazione deve tendere a coordinare gli 
interventi dei diversi gestori, privilegiandone l’accorpamento, assicurando tempi certi e sempre più 
contenuti delle fasi di cantierizzazione ed incentivando le attività meno impattanti in termini sociali ed 
ambientali. 
 
In termini di compatibilità ambientale, la pianificazione degli interventi sul suolo, sottosuolo stradale e 
urbano deve contemplare la salvaguardia dei sistemi territoriali, con particolare riferimento ai seguenti 
elementi: 

 difesa del suolo, 
 inquinamento del sottosuolo e dei corpi idrici sotterranei, 
 emergenze ambientali, paesaggistiche, architettoniche ed archeologiche, in conformità agli 

indirizzi dei diversi livelli di pianificazione e di tutela del territorio. 
 

La prevenzione, in tal senso, va perseguita sia in fase di alloggiamento dei sistemi che nella gestione dei 
diversi servizi. Per le nuove infrastrutturazioni, qualora vengano coinvolti in modo importante i sistemi 
urbani e territoriali presenti, andranno valutati in particolare gli aspetti di compromissione delle falde 
idriche, di dissesto territoriale, di inquinamento atmosferico ed acustico. La prevenzione ed il contenimento 
di processi di degrado deve divenire prassi di base per raggiungere standard di qualità sempre più alti, nel 
rispetto delle normative vigenti. Sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 12 aprile 1996 concernente 
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, qualora gli interventi coincidano con i progetti 
di infrastrutture di cui al punto 7 dell’allegato B del D.P.R. medesimo. 
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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

1.5 METODOLOGIA DI ELABORAZIONE 
La metodologia adottata per la predisposizione del PUGSS è quella consolidata della pianificazione 
urbanistica. La prima fase è necessariamente quella di definire un quadro conoscitivo dei sistemi territoriali 
e degli impianti tecnologici, poiché normalmente si hanno solo delle conoscenze parziali, a livello generale, 
di ogni singolo sistema ed a livello di rapporti tra territorio ed esigenze di funzionamento delle reti. 
Per quanto riguarda i sistemi territoriali, è necessario valutare: 

− la componente geoterritoriale (caratteristiche geologico - geotecniche, morfologia e idrografia, 
rischio sismico); 

− lo schema insediativo; 
− il sistema dei vincoli; 
− il sistema viabilistico e della mobilità. 

 
L’analisi congiunta delle caratteristiche investigate e delle relative problematiche emerse, porta a definire i 
livelli di fattibilità territoriale rispetto alle esigenze di adeguamento dei sistemi tecnologici nel sottosuolo e 
le ricadute connesse agli interventi operativi, dove per fattibilità, si intende il grado di possibilità di operare 
nel sottosuolo stradale e le limitazioni connesse alla fase di cantierizzazione dovute: 

− agli aspetti idrogeologici; 
− agli aspetti legati all’uso del suolo; 
− alla presenza di vincoli ambientali; 
− alle caratteristiche di mobilità urbana. 

 
Per quanto riguarda l’analisi degli impianti, andranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 

 stato di fatto; 
 modalità del servizio; 
 criteri realizzativi; 
 opere di manutenzione; 

 
Una volta condotta l’analisi, si possono definire le esigenze di adeguamento dei sistemi. 
L’incrocio dei due percorsi di analisi porterà ad evidenziare un set di proposte strettamente connesse con la 
fattibilità e le problematiche riscontrate nella fase precedente ed alla gerarchizzazione dei sistemi a rete 
nel sottosuolo, stabilendo le strutture o i sistemi tecnologici di alloggiamento più idonei per rispondere alle 
diverse esigenze presenti (qualità di erogazione del servizio, livello di copertura ed economicità dello 
stesso, ecc.); In tal modo si potrà individuare il sistema più adeguato formato, dove possibile, da una rete 
di forza attrezzata mediante strutture sotterranee polifunzionali, una rete di distribuzione intermedia, con 
polifore e strutture in affianco, ed infine, 
una rete di distribuzione minuta, 
predisposta con semplici cavidotti. 
 

 

 

 

 

 

Figura 1: Schema metodologico per l'elaborazione del 
PUGSS 



 

  
9

 

1

Il
a
U
le
L

Il
1
e

Q
in
le
p
p
a
p
o
n
u
in
n
q
m
e
l’
p
a

C
r
L
d
v

 

 

 

          
9 

Pia

de

PUGS
 COMUNE
 PROVINC

1.5.1 LA FA

l piano deve
analizzati abb
Una particola
e attività ant
L’analisi geot

 geost
strutt

 geom
forme

 idrog
vulne
prote

 idrog
censi
dati i
risch

 sismi
sismi

l Comune d
12/2005, che
estratti gli ele

Queste infor
nfrastrutture
e principali
preliminarme
particolarme
ai disservizi 
può seguire 
omogenee è 
normalmente
un’azione di 
nterventi di 
nuova urban
quindi a priv
minimo le op
efficaci e me
’ubicazione 
potranno risp
attuali sia pe

Complessivam
innovo delle

L’analisi dei 
disposizioni d
vincoli: 

ano Urbano Ge

ei Servizi del S

SS 
 DI BRAONE 

CIA DI BRESCIA

ASE DI RICO

e tenere in 
biano una di
are attenzion
tropiche di t
territoriale v
trutturale, c
ture tettonic

morfologica, 
e di erosione

geologica, p
erabilità deg
ettiva dei suo

grafica, che 
imento delle
idrometereo
io idraulico; 

ica, per la va
ica per i dan

i Braone è 
e costituisce 
ementi nece

mazioni son
e di alloggia
 infrastrutt

ente essere 
nte ricche d
si sentono m
il criterio d
estremame

e si riscontr
migliorame
manutenzio
izzazione vi 

vilegiare la p
perazioni di 
eno compless
dei sottosist

pondere in m
er le esigenze

mente l’obie
e infrastrutt
vincoli terr

delle normat

enerale 

Sottosuolo 

A 

OGNIZIONE

considerazio
iretta ripercu
ne va dedica
ipo quotidia

valuta le seg
che prevede
che; 

che descrive
e e di accum

er caratteri
gli acquiferi, 
oli rispetto a

comprende
e opere idrau
ologici e deg

alutazione d
nni che potre

dotato dello
l’elaborato t

essari per l’a

no molto uti
mento delle 
ture e le 

suddiviso 
i infrastruttu
maggiormen
delle destina
ente importa
rano; infatti
nto e di rin
ne, specialm
è una nece

posa dei nuo
manomissio
se. Lo strum
temi in stru

modo flessib
e potenziali 

ettivo che il 
ture con tec
ritoriali ed u
tive vigenti; 

: ANALISI D

one quanto 
ussione sull’
ata a verifica
no e le attiv
uenti compo
e un rilievo 

e i caratteri 
mulo, stato d

izzare il ter
classificare 

alle acque so

 la ricogniz
uliche presen
li elementi n

della pericolo
ebbero esser

o studio geo
tecnico di co
nalisi di cui 

li in quanto
reti. L’anali
previsioni 
in aree urb

ure dove esi
nte durante 
azioni d’uso
ante per le d
, mentre ne
novo che an

mente di tipo
essità di infr
ovi servizi in

one del sedim
mento individ

tture sotterr
ile alle esige
derivanti da

piano si dev
cnologie più
urbanistici s
in particolar

DEI SISTEMI 

gli element
efficienza e 
are quale gr
ità di uso e d

onenti: 
geologico 

fisici genera
i attività, fen

rritorio dal 
le rocce e i

otterranee;

zione del re
nti nel territo
necessari a 

osità sismica
re apportati 

ologico ed i
orredo dello 
sopra. 

o riguardano
isi urbanistic
di governo
banizzate e 
ste la magg
le azioni di 
 (zone omo
diverse esig
elle aree ur
ndrà svilupp
o straordina
rastrutturazi
n forma coo
me stradale 
duato dalla D
ranee polifu
enze di adeg
lle trasforma

ve porre è q
ù innovative
erve a gara

re nella gest

TERRITORI

ti di caratte
sull’organizz
rado di inter
di trasforma

in cui si ide

ali del territo
nomeni frano

punto di v
i terreni in b

ticolo idrico
orio, il catast
caratterizza

a del territor
alle infrastru

drogeologico
strumento u

o il substrat
ca rileva l’us
o del territ

aree non 
iore richiest
manutenzio

ogenee). La 
genze ed op
rbanizzate e

pata in modo
rio, o di cos
one a volte 

ordinata, in 
e le attività

Direttiva, com
nzionali (No

guamento de
azioni d’uso 

uello di perv
e e modalità
antire la tut
ione del sott

ALI 

rizzazione u
zazione dei s
rferenza esis
zione del sot

entificano le

orio, con pa
osi; 

vista del re
base alla pe

o principale, 
to degli scar
re il territor

rio ed i coeff
utture. 

o ai sensi d
urbanistico; 

o che funge
so del suolo,
torio. Il ter
urbanizzate

ta di servizi 
one. Una lor

suddivision
portunità di 
e di comple
o progressiv
truzione di n
totale. In q

modo che n
à di manuten
me più funzi
orma CEI UN
ei servizi a r
del suolo ne

venire in tem
à di gestion
tela di part
tosuolo vann

urbanistica e
sottoservizi a
sta o si poss
ttosuolo. 

e unità litol

rticolare att

gime idraul
rmeabilità e

minore e 
richi ed il rep
io dal punto

ficienti di am

della legge r
da tale stud

e da conten
, i parametri
rritorio com

e. Le prime
e dove i pro

ro ulteriore s
e del territo
infrastruttu

etamento va
vo, anche sf
nuove reti, n
ueste ultime

nel futuro si 
nzione saran
onale a tale

NI 70029). T
ete, sia per 

el futuro. 

mpi medi ad 
ne tra le pi
icolari aree 
no considera

e territoriale
a rete. 

sa creare tra

ogiche e le

enzione alle

lico e della
e la capacità

artificiale, il
perimento di
o di vista del

mplificazione

regionale n.
io sono stati

nitore per le
i urbanistici,

munale può
 sono aree

oblemi legati
suddivisione
orio in aree

urazione che
a intrapresa
fruttando gli
nelle aree di
e si tenderà
riducano al

nno rese più
 obiettivo, è

Tali strutture
le necessità

un’opera di
ù moderne.
secondo le

ati i seguenti

e 

a 

e 

e 

a 
à 

l 
i 
l 

e 

 
i 

e 
, 
ò 
e 
i 

e 
e 
e 
a 
i 
i 

à 
l 

ù 
è 
e 
à 

i 
. 
e 
i 



 

Piano Urbano Generale

dei Servizi del Sottosuolo 10 

 

 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

 sismico 
 fasce di rispetto idrografiche 
 paesistico- ambientale 
 presenza di parchi 
 idrogeologico 
 archeologico 

 
Infine si considerano i sistemi viabilistico e della mobilità, che sono strettamente connessi con la gestione 
delle fasi di cantiere e con i criteri di ubicazione delle infrastrutture di alloggiamento dei sottoservizi. 
L’analisi caratterizza i sistemi stradali definendone le caratteristiche morfologiche, il loro sviluppo sul 
territorio, il rapporto funzionale con la città. 
Nella fase conoscitiva l’analisi è mirata ad individuare quelle strade che presentano un grado di attenzione 
e una criticità nei confronti degli interventi di cantierizzazione, tale da ritenerle prioritarie nella scelta 
localizzativa delle infrastrutture sotterranee polifunzionali. 
Vengono individuate le strade a maggiore criticità secondo i seguenti criteri: 
 

• classificazione secondo il Codice della strada ed eventuale Piano Urbano del Traffico, caratteristiche 
geometriche e morfologiche (lunghezza, larghezza media, marciapiedi, ecc.); 

• maggior numero di numeri civici o residenti; 
• maggior presenza di attività (comprensive di attività produttive, commerciali, istituzioni ed altri 

servizi); 
• passaggio di linee di trasporto pubblico; 
• cantieri aperti negli ultimi 5 anni; 
• tratti di particolare importanza per la mobilità ciclopedonale, pavimentazione di pregio; 
• strade con punti critici per la sosta; 
• presenza attuale di sottoservizi; 
• interventi significativi previsti (in quanto occasione di infrastrutturazione del sottosuolo). 

 
In tal modo è possibile inquadrare la situazione strutturale e la funzione svolta da ogni strada e si porrà 
l’attenzione in particolare su quelle strade che presenteranno un maggior numero di fattori di attenzione. 
L’analisi geometrica descrive le potenzialità di una strada, rispetto alle sue dimensioni, di accogliere 
determinate strutture di alloggiamento dei sottoservizi. 
Il traffico può variare in maniera significativa tra due strade con simili caratteristiche geometriche. 
L’analisi del traffico circolante confermerà la possibilità di effettuare i lavori connessi alle infrastrutture 
previste, specificando il momento opportuno durante la settimana ed in quali orari  sarà possibile lavorare 
e definendo quegli accorgimenti in grado di minimizzare le interferenze con l’utenza pedonale e veicolare 
circolante. 
L’analisi valuta anche eventuali punti critici per la sosta, che verranno rilevati e mappati, onde prevedere 
opportune misure per mitigare gli effetti di congestionamento del traffico o problemi di accesso e 
delimitazione delle aree di cantiere. Sulla base delle informazioni raccolte si può valutare la fattibilità 
territoriale, intesa come la capacità del territorio di ricevere senza significative compromissioni le scelte di 
infrastrutturazione del sottosuolo anche con diversi livelli di intervento. La pianificazione deve cogliere gli 
elementi costitutivi del territorio ed inserire le nuove opere nel contesto evolutivo della città in modo da 
mettere in evidenza i punti di vantaggio rispetto al territorio. Infatti, quanto più è adeguato l’inserimento, 
tanto minore è il fattore di squilibrio e l’attivazione dei processi di degrado urbano con la crescita dei costi 
sociali a carico della collettività. La fattibilità territoriale deve rappresentare la base conoscitiva che nel 
tempo va costantemente affinata e migliorata al fine di avere un grado di informazione multidisciplinare 
che permetta interventi corrispondenti alle caratteristiche ambientali e tali da agevolare il processo di 
miglioramento della qualità della vita. 
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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

tempo la compatibilità con lo sviluppo urbanistico secondo i criteri stabiliti nel presente documento ed 
attivare quanto prima un efficace coordinamento tra le Aziende stesse. 

L’analisi conoscitiva e gli elementi progettuali rappresentano la base tecnica che permette di stabilire le 
esigenze di adeguamento delle singole strutture a seconda che esse: 

 siano mancanti: l’area è priva di determinati impianti, e si deve quindi provvedere all’installazione 
di nuove strutture; 

 siano insufficienti: le strutture presenti nell’area non garantiscano un servizio adeguato agli utenti, 
in tal caso gli impianti vanno ampliati e potenziati; 

 siano obsolete: gli impianti non sono più in grado di garantire il servizio o idonei livelli di sicurezza e 
necessitano di interventi di manutenzione o ammodernamento. 

L’analisi consente inoltre di evidenziare eventuali inefficienze o possibilità di miglioramento sotto l’aspetto 
gestionale e dei criteri con cui le opere sono state sinora realizzate. 
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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

2 FASE CONOSCITIVA: RAPPORTO TERRITORIALE 
Il Comune di Braone è situato a nord della provincia di 
Brescia, a circa 70 km dal capoluogo, nella vallata più estesa 
della provincia, la Valle Camonica. Il suo territorio, a 394 m 
s.l.m., si estende per 12 kilometri quadrati ma, data la 
conformazione della valle, concentra il proprio tessuto 
edificato lungo l’asta del fiume Oglio, con una densità di 54 
abitanti per kmq. I suoi abitanti, detti braonesi, alla data del 
31.12.2009 ammontano a 676. Esso confina con i comuni di 
Breno, Cerveno, Ceto, Losine e Niardo, anch’essi concentrati a 
valle, lungo il fiume. Il territorio compreso nel confine 
amministrativo si presenta in gran parte montuoso e, ad 
eccezione dell’area a valle, è tutto compreso nel Parco 
regionale dell’Adamello.  

 
 
 

Il comune di Braone è localizzato su sull’ecomosaico ECM 26 “fondovalle della media-bassa Valcamonica” 
unitamente ai comuni di Sellero, Ono San Pietro, Capo di Ponte, Ceto, Losine, Niardo, Malegno, Vidate 
Camuno, Ossimo, Piancogno, Berzo Inferiore, Bienno, Prestine, Esine, Darfo Boario Terme, Gianico, Pian 
Camuno, Angolo Terme, Artogne e Pisogne. 
Il suo territorio è caratterizzato dalla presenza di boschi identificati all’interno del Piano d’indirizzo Forestale 
e classificati nella tav. 10, elaborata dalla provincia secondo il valore dato da una valutazione 
multicriteriale effettuata analizzando forma, dimensione ed essenze presenti. Il piano d’indirizzo forestale 
suddivide il territorio bresciano in numerose macroaree in base alle varietà di essenze presenti al loro 
interno. Il comune di Braone rientra nella macroclasse 37 . 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2:Inquadramento territoriale 

Figura 3: Veduta aerea del territorio di Braone 
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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

2.1.2 FASCE DI RISPETTO DEL PIANO, STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del 
fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico; esso ha 
valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico – operativo mediante 
il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti l’assetto idraulico e 
idrogeologico del bacino idrografico. 
Il Piano individua le fasce fluviali di rispetto dei corsi d’acqua interessati e disciplina gli interventi attuabili 
al loro interno. Le fasce fluviali sono classificate come segue: 
Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del 
deflusso della corrente per la piena di riferimento; 
Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata 
da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; 
Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla 
precedente che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella 
di riferimento. 
 

 
 
 
 

Figura 4:Fasce di rispetto del PAI 
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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

2.3 CARATTERI INSEDIATIVI 
Il nucleo originario si colloca ai piedi delle pendici del massiccio dell’Adamello, in una posizione strategica e 
di controllo, ma al tempo stesso al riparo dalle esondazioni del fiume Oglio. La sua struttura risulta 
compatta e si sviluppa lungo la storica direttrice di collegamento con il centro di Niardo. 
Dagli anni ’30 il tessuto urbano di Braone si è sviluppato dapprima nelle immediate vicinanze del nucleo 
storico e successivamente, per poi distribuirsi nelle aree di fondovalle lungo la principale arteria stradale di 
collegamento dell’intera valle.   
RILEVO DEL COSTRUITO 
La suddivisione del tessuto insediativo, esito del rilievo, permette al contempo di cogliere le partizioni 
caratterizzate da omogeneità edilizia e di individuare le singole situazioni insediative. La descrizione dei 
contenuti e la relativa rappresentazione riconosce come rilevanti elementi quali l’epoca di costruzione, la 
presenza di funzioni di carattere specifico, la presenza di elementi rilevanti dal punto di vista architettonico, 
la struttura delle aree urbane in tema di dotazione di aree pubbliche, la qualità dei margini, le funzioni 
commerciali presenti, gli elementi “rari”, gli spazi della connettività urbana. Sarebbe tuttavia errato 
valutare il rilievo come una sola attività di “registrazione” dell’esistente; il rilevo, per come è stato 
condotto, permette l’individuazione degli elementi e/o degli ambiti, che possono assumere un valore 
progettuale ovvero in grado di esprimere una specifica potenzialità finalizzata alla rivitalizzazione e al 
recupero del tessuto urbano. 
Focalizzando l’attenzione sul nucleo antico di Braone, le pagine che seguono descrivono sinteticamente il 
quadro territoriale generale, evidenziando gli aspetti storici, tipologici e materici. 
 

2.3.1 DINAMICHE DI SVILUPPO 

L’Amministrazione di Braone ha in corso dei lavori per la predisposizione del Piano di Governo del Territorio 
ai sensi della L.R. 12/2005, nei confronti del quale il PUGSS si deve coordinare, sia per la parte riguardante 
gli interventi urbanistici e viabilistici rilevanti (ambiti di trasformazione, riqualificazione, piani attuativi, 
riqualificazione di strade esistenti o progetto di nuove), sia per il Piano dei Servizi, di cui il PUGSS è parte 
integrante.  
 
Limitare il consumo di suolo 

  completamento dei piani attuativi del PRG 
  incentivazione del mix funzionale 

Recupero dei centri storici 
  individuazione di due categorie di intervento (conservazione/ristrutturazione) 
   predisposizione di un abaco degli interventi edilizi 

Potenziamento del sistema dei servizi 
  individuazione di nuove aree per la sosta 
  realizzazione di nuovi collegamenti viari 
  realizzazione di percorsi ciclopedonali 
  redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) 

Salvaguardia delle emergenze ambientali 
  individuazione di un’area agricola di valenza paesistico – ambientale  
  definizione del Reticolo Idrico Minore 
  aggiornamento dello studio geologico 
  definizione della Rete Ecologica Comunale (REC) 
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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

 

Figura 5:Sistema dei trasporti 

 

2.3.3 VIABILITÀ ESISTENTE 

La strada statale attraversa il territorio di Braone nella parte a valle in 
direzione sud-ovest nord-est, direttrice che si raggiunge dal centro 
abitato attraverso un apposito svincolo. La strada a scorrimento veloce 
costeggia sia il vecchio percorso, sia la linea ferroviaria, determinando 
una separazione del tessuto edificato.  
Il comune di Braone è servito da più linee di trasporto pubblico. Lungo la 
principale direttrice stradale il servizio è offerto dalla ditta SAV, che 
collega i comuni di Berzo Demo e Castro. A Braone, su via Nazionale, 
sono presenti due fermate, una in prossimità della rotatoria fronte L’Alco 
e l’altra all’altezza dell’incrocio con via Dossi. Le corse non sono 
numerose: il servizio infatti è garantito alle ore 6,57 verso Castro, e alle 
14,51 e 17,47 per il percorso inverso.  
La ditta Bonomi offre numerosi collegamenti sulla direttrice Breno – 
Paspardo, concentrati nelle ore di maggior richiesta, e si distribuisce su 
due fermate, all’altezza dell’ufficio postale e al bivio verso il comune di 
Ceto (frazione Badetto).  
Il collegamento con il capoluogo di provincia, in alternativa al treno, è 
coperto dalla società Ferrovie Nord Milano Autoservizi, se pur con due 
sole corse all’andata e una sola al ritorno. 

 
 

  

Figura 6: via nazionale 
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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

2.4.1 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA  

Per quanto riguarda l’individuazione dei corsi d’acqua e delle relative fasce di rispetto si rimanda allo studio di 
definizione del Reticolo Idrico Minore allegato al PGT in corso di approvazione. 

Per quanto riguarda le attività consentite e le limitazioni alle destinazione d’uso delle porzioni di territorio 
ricadenti all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore si rimanda alle Norme di Polizia 
Idraulica allegate allo studio precedentemente citato. Si ricorda comunque che, ai sensi della D.g.r. 25 
gennaio 2002, n. 7/7868, come modificata dalla D.g.r. 1 agosto 2003, n. 13950, fino all’espressione di 
parere positivo da parte della Sede Territoriale Regionale competente, sulle acque pubbliche, così come 
definite dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al regio 
decreto 25 luglio 1904, n. 523, e in particolare il divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri 
dai corsi d’acqua. 
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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

2.6 SISTEMA DEI SERVIZI A RETE 

2.6.1 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE TUBAZIONI PER RETI 

Tubazioni in Ghisa  
I tubi in ghisa vengono usati sin dal 1800 e da allora hanno subito un’importante evoluzione tecnologica 
che li ha resi ancora oggi molto utilizzati per diverse applicazioni. Questo tipo di tubi in ambienti fortemente 
corrosivi ha la tendenza a lesionarsi sul manto esterno, perciò la parete esterna deve essere protetta con 
una pellicola di sali di zinco, i quali, migrando nella zona della lesione, attivano un processo di auto-
cicatrizzazione in grado di proteggere il materiale. Anche la parete interna può essere soggetta a lesioni 
come fessurazione e corrosione; per sopperire a ciò viene applicato all’interno uno strato di malta di 
cemento che funge sia da cicatrizzante delle fessure, sia da passivante. La ghisa ha una conformazione 
molecolare che la rende fragile e quindi non adatta al trasporto dei liquidi in terreni sottoposti a 
sollecitazioni meccaniche. Per questo motivo negli anni ’60 è stata introdotta nella ghisa una piccola 
quantità di magnesio durante il processo di fusione. 
Le principali proprietà meccaniche di questo materiale sono:  

 Resistenza alla trazione 
 Allungamento 
 Elasticità 
 Resistenza agli urti  

 
Sistemi di giunzione 
Tra i sistemi di giunzione dei tubi in ghisa è molto diffuso il giunto rapido in cui all’aumentare della 
pressione interna, aumenta la coesione tra metallo e guarnizione, garantendo così un’ottima tenuta alla 
pressione sia interna che esterna. Questo tipo di giunto ha il vantaggio di consentire deviazioni angolari 
elevate del tracciato assorbendo movimenti del terreno e deboli dilatazioni. Un altro sistema di giunzione 
può essere il giunto antisfilamento, usato con elevate spinte idrauliche nel caso in cui si verifichi 
l’impossibilità di disporre blocchi di ancoraggio o nei casi di posa in forte pendenza. 
In casi particolari di ambienti altamente corrosivi è possibile dotare i tubi in ghisa sferoidale di un’ulteriore 
protezione costituita da un rivestimento esterno in poliuretano e o polietilene coestruso o ad avvolgimento. 
Anche all’interno del tubo può essere inserito un rivestimento con tali tipologie. 
 
Tubazioni in polietilene e polipropilene 
Le principali caratteristiche che rendono vantaggioso l’utilizzo di tubazioni in polietilene e polipropilene 
riguardano: 

 La leggerezza del materiale, poiché agevola le operazioni di trasporto e di movimentazione dei tubi 
 La possibilità di disporre di lunghezze elevate; i tubi di diametro fino a 110 mm possono essere 

forniti in rotoli riducendo quindi il numero di giunzioni necessarie. 
 L’affidabilità delle giunzioni; il PEAD (Polietilene ad Alta Densità) è saldabile con semplici tecniche 

quali la saldatura ad elementi termici per contatto (testa a testa) o per elettro-fusione; 
 La Flessibilità consente di effettuare giunzioni anche fuori dallo scavo e di posare successivamente 

le tubazioni adattandole al tracciato riducendo i tempi ed i costi di posa rispetto ai materiali 
tradizionali 

 Le tecniche di posa per la riabilitazione delle reti esistenti. Oltre alle tradizionali tecniche di posa è 
possibile utilizzare tecniche senza scavo (trenchless), che riducono i disagi locali e ambientali. 

 La capacità di assorbire le sollecitazioni provenienti dal terreno dovute per esempio ad 
assestamenti, terremoti o gelo. 

 L’assenza di corrosione e l’elevata resistenza agli agenti chimici. 
 Il coefficiente di attrito e la scabrezza minima che riducono le perdite di carico favorendo portate più 

elevate a parità di sezione di passaggio, ed eliminano la formazione di incrostazioni, mantenendo 
l’efficienza idraulica nel tempo. 



 

  
2

 

P
u
c
c
e
p

S
L
s
c
 
T
I 
v
fi
a
s
a
“
lu
q
t
t
te
v
d
o
a
S
e
m
c
(
c
fi
c
p
c
a
a
p
r

          
25 

Pia

de

PUGS
 COMUNE
 PROVINC

 La fac
codific

 La vita
 

Per contro ta
un’accurata c
che nei terre
che il mater
elementi di f
può essere e

 Tradi
 Trenc
 Imme
 Sospe
 

Sistemi di giu
Le più import
saldatura è la
cui la posa lo

Tubazioni in a
tubi in accia

viene prima 
inita (attrave

a tubazione, 
stiracchiando
arretramento
pellegrini”). 
unghezza de
qualche aum
ubi della se
rafila manti
ecnica prese

vuol dire che
diametri mag
oppure a sald
acciaio, i cos
Sono quindi p
elevate ed e
moto vario, 
condotte forz
ponti-tubo) 

costituente. A
iamma ossid

cantiere, sen
problemi prin
che può dan
aggressivi. C
ambienti vici
proteggere i 
ivestimenti 

ano Urbano Ge

ei Servizi del S

SS 
 DI BRAONE 

CIA DI BRESCIA

cile identifica
cati (blu o ne
a utile di pro

ali tubazion
compattazio

eni di posa c
riale è sogg
ragilità che 
ffettuata con

zionali medi
cheless ovve
ersione per i
ese 

unzioni 
tanti tecnich
a tecnica più
o imponga. 

acciaio 
aio cosiddett
forato e poi
erso un lam
viene spinto

olo e assottig
o, tipica di 

Le tubazion
ei tubi norma
ento di cost
rie normale
ene costant
ente normal
e essi rappr
ggiori, senz
datura elicoi
siddetti “coil
particolarme
elevatissime 
ad esempio

zate a servi
o di versant
Altro pregio 
drica, che s
nza dover fa
ncipali di que
neggiare vis
iò avviene in
ini al mare 
tubi ad ese
plastico co-e

enerale 

Sottosuolo 

A 

azione media
ero per l’acq
ogetto di 50 

i hanno le i
one dei rinfia
ci siano elem
getto a allen
potrebbero 
n diverse tec

iante scavo a
ero senza sca
nstallazioni 

he di giunzio
ù usata perc

ti “senza sal
 progressiva
inatoio cosid
o verso il lam
gliandolo, fa
“due passi

ni così realiz
ali varia tra 1
o. La dimens
: gli aument
te quello es
lmente in un
esentino in 
a limitazion
idale. Ricava
s”. Le tubaz

ente impiega
pressioni in

o nelle cond
zio di impia
ti in frana in
delle tubazi

si traduce in
ar ricorso a 
este tubazio
stosamente 
n particolare
con un feno
mpio con st
estrusi. I rive

ante coloraz
qua, giallo o 
anni con un’

i difetti tipic
anchi, per ev
menti lapidei
ntamento se
accorciare in
cniche quali:

a cielo apert
avo 
subacquee

ne e raccord
hé rapida ed

ldatura” son
amente allun
ddetto “a  p
minatoio e po
acendo assum
i avanti ed 
zzate copron
10 e 18 m, m
sione effettiv
ti di spessor
sterno. E’ e
n acquedott
ogni caso la

ni dimension
ati mediante
zioni in accia
ate dove le s
nterne. Opp
dotte preme
nti idro-elet

n ragione de
ioni in acciai
n elevata fl
pezzi specia

oni riguarda 
i tubi sia in

e su tubazion
omeno detto
rati esterni d
estimenti int

ione. In mas
nero con str
’aspettativa 

ci delle con
vitare i fenom
i x il danneg
e interessato
n misura imp
: 

to  

di sono la sal
d economica

no ricavati da
ngato ed as
asso di pelle
oi tirato indi
mere al ling

uno indiet
no una vasti
ma è possibi
va del diame
re sono otte

evidente che
to, con la so
a migliore s

nali, si ricorr
e calandratu
aio sono que
sollecitazioni
ure in caso 
enti a servi
ttrici. Si usa
lla notoria e
io viene dall
essibilità di
ali da realizz
invece la te

n presenza d
ni non adegu
o di “pitting”
di bitume o 
terni veniva

ssa i tubi son
risce gialle p
di vita di olt

dotte flessib
meni di oval
ggiamento d
o da scorrim
portante la v

ldatura term
. Si ricorre a

a trafilatura 
sottigliato in
egrino”, perc
etro dai cilin
otto un’anda
tro”, come, 
ssima gamm
le ottenere l
etro interno 
enuti a scap
e questi tub
ola limitazio
oluzione tec
re ai “tubi 
ra e saldatu
elle dalle più
 sono partic
di elevate 

zio di impia
no anche in

elevatissima 
a facilità di 
 realizzazion
zare preven
ndenza alla 
di correnti e
uatamente p
”. Per ovviar
nastri a fred
no realizzati

no identificat
er il gas). 
tre 100 anni 

bili quali la 
izzazione, d

delle tubazio
mento di ac
vita tecnica 

mica e la giun
alle giunzioni

di un piccol
n parete fino
ché il lingott
ndri di lamin
atura, di ava
si favolegg

ma di diame
unghezze in
è maggiore 

pito del diam
bi coprono o
ne del diam
cnica e quel
saldati”, a 
ra automati

ù generose p
olarmente s
sollecitazion

anti di solle
 presenza d
resistenza a
lavorazione 
ne delle tub
tivamente i
corrosione, 

elettriche, si
protette che 
re a tali inco
ddo, oppure,
i in passato 

ti grazie a co

per il PE100

necessità d
i evitare acc

oni. Occorre 
cque molto 
delle tubazi

nzione mecc
i meccaniche

o lingotto di
o ad assume
to, nelle sua
azione, a for
anzamento e
giava, fosse
etri, da 50 a 
nferiori, a ric

di quella no
metro interno
ogni possibi

metro superio
lla più conve
saldatura lo
ca di rotoli d
prestazioni m
evere. Come
ni da sovra-
evamento, o
di attraversa
a trazione d
(saldatura e

bazioni diret
n stabilimen
vero “tallon
a in presenz
si trovino ad
onvenienti è
, più recente
con vernici 

olori 

0. 

di prevedere
curatamente
sottolineare
calde. Tutti
oni. La posa

anica. La 
e nei casi in 

 acciaio che
ere la forma
 formazione
rma ogivale,
e successivo
e quello dei

900mm. La
hiesta e con

ominale per i
o, perché la
ile esigenza
ore: ciò non
eniente. Per

ongitudinale,
di lamiera in
meccaniche.
e nel caso di
-pressioni di
oppure nelle
amenti aerei
el materiale
e taglio) con
ttamente in
nto. Uno dei
e d’Achille”,
za di agenti
d esempio in
è necessario
emente, con
bituminose,

e 
e 
e 
i 

a 

e 
a 
e 
,  
o 
i 

a 
n 
i 

a 
a 
n 
r 
, 
n 
. 
i 
i 

e 
i 

e 
n 
n 
i 
, 
i 

n 
o 
n 
, 



 

Piano Urbano Generale

dei Servizi del Sottosuolo 26 

 

 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

più recentemente si usano resine epossidiche oppure malte cementizie (specie negli U.S.A.). I giunti di 
queste tubazioni possono essere a bicchiere (sferico o cilindrico), a flangia (soprattutto  per l’inserimento di 
pezzi speciali) e a giunti saldati.  Oltre a tali tipi di protezioni dalla corrosione, che vengono definite 
“protezioni passive”, è ormai prassi costante quello di ricorrere alla cosiddette “protezioni attive”. Possono 
essere essenzialmente o di tipo ad “anodo sacrificale”, oppure del tipo a “correnti impresse”, detta anche 
“protezione catodica”.  Le protezioni attive, agiscono sul meccanismo del fenomeno elettrochimico della 
corrosione tramite passaggi di correnti di elettroni nell’acciaio, con asportazioni di atomi di ferro nelle zone 
in cui la corrente di elettroni fuoriesce dalla tubazione verso il terreno circostante. Tali correnti di elettroni 
sono causate o da correnti vaganti nel terreno (vicinanza di linee ferroviarie, di stazioni elettriche, o di 
importanti utenze elettriche con relative messe a terra) oppure causate dalle cosiddette “pile geologiche”. 
Le pile geologiche si hanno in presenza di differenti formazioni geologiche dei terreni interessati dalla 
condotta, con alternanze di terreni più impermeabili e aggressivi, come argille e limi, con terreni più 
permeabili, come sabbie e ghiaie. Per far sì che le correnti che attraversano le tubazioni non provochino 
corrosione, si possono collegare elettricamente le tubazioni stesse con materiali meno nobili, quali ad 
esempio il magnesio, che si corrode al posto dell’acciaio, fungendo appunto da “anodo sacrificale” nel 
punto dal quale fuoriescono le correnti verso il terreno. Oppure si immettono, in modo controllato,  delle 
correnti all’interno della tubazione (metodo delle “correnti impresse”, o “protezione catodica”) in modo da 
contrastare i flussi che le attraversano e tendono a fuoriuscire. Così facendo, le correnti passano attraverso 
le tubazioni senza fuoriuscirne e senza provocare danni. Svolgono così un ruolo di “catodo” (da cui 
“protezione catodica”) e mai di “anodo”  (azione che le danneggerebbe per corrosione). Per tale tipo di 
protezione attiva a correnti impresse occorre porre particolare attenzione alle eventuali interferenze con 
analoghi sistemi presenti nelle vicinanze. E’ tipico il caso di due diversi sistemi di tubazioni d’acciaio che si 
affiancano o si incrociano. Ad esempio un acquedotto ed un gasdotto. In tali casi, dove una delle due 
condotte sia caratterizzata da intensità di corrente maggiore dell’altro, l’altra potrebbe assumere il ruolo di 
anodo sacrificale. In tali circostanze, soprattutto perché i gestori delle due tubazioni sono diversi e fanno 
capo ad amministrazioni diverse, si rischia di fare una “guerra delle correnti”: ciascuno aumenta la sua 
intensità. E’ quanto di meno razionale si possa fare. La soluzione migliore è quella di collegare 
elettricamente i due diversi sistemi, in  modo da rendere tutte le tubazioni interferenti allo stesso 
potenziale, riparate da un unico sistema di protezione catodica, gestito congiuntamente. 

 
Tubazioni in gres 
Le qualità delle tubazioni in gres derivano essenzialmente dalle caratteristiche di base delle argille 
utilizzate e dal processo ceramico di greificazione. L’inerzia chimica, le elevate caratteristiche meccaniche, 
la compatibilità ambientale del gres ne fanno il materiale ideale per la costruzione di componenti per reti di 
drenaggio urbane. 
Di seguito le principali proprietà fisiche del gres ceramico. 

 Peso specifico 22 kN/m³  
 Carico di rottura a flessione 15÷40 N/mm² 
 Carico di rottura a compressione 100÷200 N/mm²  
 Carico di rottura a trazione 10÷20 N/mm²  
 Coefficiente dilatazione termica 5 x 10-6K-1  
 Conducibilità termica 1,2 W/(m x  k)  

Il processo di greificazione chiude tutta la porosità delle argille e rende il gres ceramico altamente 
impermeabile. Tale elevato valore di impermeabilità viene raggiunto senza l’uso di liner o rivestimenti 
superficiali, come avviene per altri prodotti, assicurando l’affidabilità nel tempo di questo importante 
requisito. Insieme alla assoluta inerzia alla corrosione chimica, la resistenza all’abrasione è la caratteristica 
di spicco del gres ceramico. Grazie alla sua durezza, questo materiale risulta molto resistente all’azione 
meccanica dei materiali solidi trasportati dai liquami di fognatura. Uno dei primi impieghi del gres ceramico 
è stato quello della costruzione di recipienti e manufatti per l’industria chimica. Il motivo deve ricercarsi 
nell’assoluta “indifferenza” ai tentativi di aggressione di quasi tutti gli elementi corrosivi organici ed 
inorganici. In particolar modo è assolutamente inerte all’idrogeno solforato, gas che compone l’atmosfera 
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2.6.2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO DELLE RETI DEL SOTTOSUOLO 

L’aspetto conoscitivo delle reti è stato avviato a partire dai dati in possesso dell’ufficio comunale, il quale, a 
sua volta, ha richiesto un’integrazione funzionale e tecnica direttamente agli enti o società che si occupano 
della gestione delle stesse. 

Le informazioni di cui si dispone sono state fornite sia in forma cartacea che digitale. I sistemi relativi a 
servizi strategici di pubblica utilità di cui è stata fatta una prima ricognizione sono: 

• rete idrica-acquedotto 
• rete fognaria 
• rete di distribuzione del gas 
• rete di elettrica 
• rete dell'illuminazione pubblica 
• rete delle telecomunicazioni 

Questa fase di acquisizione degli elementi conoscitivi risulta sempre molto complicata a livello di gestione 
ed elaborazione, in quanto, pur essendo previsto dalla L.R. 26/03 e dal R.R.6/2010 un sistema di banca dati 
sia tecnici che cartografici, sviluppata con programmi uniformi e confrontabili, di fatto ancora non esiste 
poiché non tutti i gestori, per problemi di tempo e di costi elevati non hanno ancora adeguato i loro sistemi 
di rilevazione.La costruzione delle reti, storicamente, è avvenuta in base ai progetti elaborati dalle 
compagnie di gestione dei servizi, in modo indipendente l’una dall’altra e, soprattutto, si è verificata 
procedendo per nuove aree di espansione o ad integrazione delle strutture esistenti.I gestori svolgono un 
ruolo importante in relazione alla ricostruzione storica ed attuale delle reti e delle loro dotazioni essendo da 
sempre delegati a sviluppare e gestire il proprio sistema di competenza.Nel quadro conoscitivo dei sistemi 
a rete vanno presi in considerazione anche gli interventi rilevanti in corso nonché quelli previsti, anche a 
lunga scadenza, onde valutare, per tempo, la compatibilità con lo sviluppo urbanistico del PGT ed attivare, 
quanto prima, un efficace coordinamento tra quest’ultimo e le aziende stesse.Il materiale ottenuto fornisce 
un punto di partenza in parte carente dovuto alla carenza di collaborazione di alcuni enti gestori circa i dati 
tecnici, la qualità dei servizi, il rischio e le esigenze di adeguamento delle reti.Tuttavia ciò non rappresenta 
un problema particolarmente grave poiché è proprio tra le finalità del PUGSS migliorare progressivamente 
lo stato conoscitivo dei sistemi, attività complessa che richiede tempi piuttosto lunghi, nel frattempo, si 
procederà alla sistematizzazione in forma digitale georeferenziata delle informazioni raccolte che man 
mano saranno inserite nel Sistema Informativo Territoriale. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del materiale ricevuto dai diversi Enti Gestori, punto di partenza 
per la fase conoscitiva del presente Piano. 

 

Figura 8: Tabella riassuntiva del materiale ricevuto dai gestori dei sottoservizi 
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2.6.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RETE IDRICA DI BRAONE 

L’approvvigionamento del sistema idrico di Braone è gestito direttamente dal comune.  

L’impianto si serve di due acquedotti denominati Poia e Fontana. 

Il primo utilizza l’acqua proveniente da due sorgenti, poste a 600 metri s.l.m. che vengono convogliate in 
un pozzetto di raccolta incanalato a sua volta in un serbatoio. 

Le due sorgenti dalle quali ha origine l’acquedotto Poia, la “Coren Miser” e la “Qua de Re”, sono costituite 
da un manufatto di presa con una portata abbastanza costante di circa 5l/sec. 

Qui l’acqua viene immessa in un pozzetto di raccolta con una capacità di circa 1 mc e, dopo aver percorso 
2.5 km giunge al serbatoio di Vibio, in località omonima, sempre nel comune di Braone ad un’altezza di 
circa 450 metri s.l.m. La vasca di Vibio è costituita da un manufatto in cemento armato completamente 
interrato con una cubatura di 19 mc ed un volume d’acqua di 15.6 mc. 

Da questo serbatoio si dipartono due diverse ramificazioni, una serve per il rifornimento delle utenze site in 
località Vibio, mentre la seconda raggiunge un serbatoio di accumulo in località Sommavilla a circa 40 
metri s.l.m. Questa seconda vasca è costituita da un serbatoio seminterrato in cemento armato avente una 
cubatura di circa 55 mc ed un volume d’acqua di 48 mc. Da questo punto in poi parte la rete di 
distribuzione dell’acqua potabile alle principali utenze del comune di Braone. 

 

Il secondo acquedotto, denominato Fontana, è situato nella località omonima nel comune di Braone ,  a 
circa 380 metri s.l.m.; è costituito da un manufatto di presa interrato che raccoglie le acque provenienti dal 
canale Edison ed è convogliato in tubazioni che passano sotto il centro di Braone. Da qui, due diverse 
ramificazioni servono le utenze poste nella parte bassa del comune, in zona l’Alco e Brendibusio, da una 
parte, e in via Dossi e via Gisole dall’altra. Il manufatto di presa è stato costruito intorno agli anni ‘80, ma al 
momento risulta inaccessibile a causa della formazione della volta in cemento armato che supporta il 
canale sopracitato. In passato le acque della sorgente che alimenta l’Edison venivano utilizzate per 
l’approvvigionamento idrico delle fontane pubbliche e la rimanenza convogliata nel canale. 

Come previsto dal D.Lgs. n.31/2001 (derivato dalla Direttiva Europea 98/83), le società che erogano il 
servizio di gestione dell’acquedotto, controllano che siano sempre rispettate le caratteristiche di qualità 
dell’acqua destinate al consumo umano. Nel caso di Braone, poiché l’ente gestore del servizio idrico è il 
comune stesso, esso provvede direttamente a garantire il costante monitoraggio aggiornato dei principali 
parametri, analizzati secondo il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano. Tale giudizio 
spetta all’ASL territorialmente competente, la quale, a sua volta, svolge analisi di controllo periodico. Oltre 
ai controlli effettuati nei laboratori aziendali, chiamati anche controlli interni, l’ASL esegue i controlli 
esterni, sulla base dei programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalla Regione Lombardia in 
ordine all’ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare ed alle 
frequenze dei campionamenti. Il trattamento di potabilizzazione viene fatto manualmente con scadenza 
mensile utilizzando i prodotti ritenuti più idonei nelle quantità necessarie. 

L’analisi dell’acqua viene effettuata dal laboratorio Ecologia Sebina per conto della Valle Camonica Servizi 
S.p.a., alla quale il comune ha affidato l’incarico di gestione e analisi degli impianti di potabilizzazione delle 
acque ad uso domestico. 
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collettori:canalizzazioni costituenti l’ossatura principale della rete che raccolgono le acque provenienti dalle 
fogne e, allorché conveniente, quelle ad essi direttamente addotte da fognoli e/o caditoie. 
I collettori, a loro volta, confluiscono in un emissario; 
emissario: canale che, partendo dal termine della rete,adduce le acque raccolte al recapito finale.  
Le reti di fognatura sono, in genere, di tipo ramificato aperto, le tubazioni che le compongono sono 
collegate tra loro solo nei punti di confluenza e raccolgono l’80- 85% dell’acqua erogata utilizzata negli 
edifici e proveniente dall’acquedotto. 
Con specifico riferimento all’origine delle acque raccolte e trasportate, le reti di fognatura vengono 
classificate in: 
reti di fognatura a sistema unitario o misto: raccolgono e convogliano le acque pluviali e le acque reflue con 
un unico sistema di canalizzazioni. In questi sistemi i collettori sono dimensionati in funzione delle portate 
meteoriche conseguenti all’evento di pioggia in progetto. Questa portata è nettamente maggiore (centinaia 
di volte) della portata delle acque reflue e, poiché l’impianto di depurazione è dimensionato con valore di 
poco superiore alla portata nera (portata nera diluita con rapporto di diluizione 1-4), l’eccedenza dovrà 
essere scaricata direttamente nel mezzo recettore, con opportuni manufatti detti scaricatori di piena. 
Reti di fognatura a sistema separato: le acque reflue vengono raccolte e convogliate con un sistema di 
canalizzazioni distinto dal sistema di raccolta e convogliamento delle acque pluviali. La dimensione dei 
collettori delle acque pluviali è praticamente identico a quello della corrispondente rete, mentre la rete 
nera è caratterizzata da sprechi di modeste dimensioni. Generalmente la rete pluviale scarica direttamente 
nel mezzo recettore. 
Le acque nere: 
Impongono profondità di posa di almeno 30cm al di sotto della rete idrica; necessitano di una pendenza 
sufficiente per un continuo deflusso; 
Ammettono sollevamento meccanico caratterizzato da portate esigue e basse prevalenze. 
Le acque bianche: 
Impongono funzionamento a gravità (fatta unica eccezione per il recettore a quota maggiore della sezione 
terminale dell’emissario); 
Ammettono posa superficiale (al limite pendenze naturali del reticolo idrografico) e basse pendenze. 
Tutte le acque reflue domestiche e industriali scaricate in pubblica fognatura vengono convogliate verso un 
impianto di depurazione dove avviene il trattamento delle stesse in modo che possano essere riutilizzate o 
immesse nell’ambiente senza inquinarlo. 

F 

igura 10: Schema- tipo del percorso della rete fognaria 
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secondarie, dette derivazioni, (derivate appunto dalle dorsali) che, di norma, interessano i singoli territori 
comunali.Le linee dorsali collegano tra loro, alimentandole, le cabine di trasformazione MT/bt. 
Bassa tensione (BT): 
Le cabine di trasformazione MT/bt (15 kV/380-220 V) o cabine secondarie trasformano l´energia elettrica 
dalla media tensione di distribuzione alla bassa tensione di 
utilizzazione e possono essere inserite in aree vicine ad 
edifici o, in alcuni casi, all´interno di edifici. 

Più precisamente le tipologie costruttive delle cabine MT/bt 
sono le seguenti: 

 

− Cabine box ed a torre, separate dal resto degli 
edifici; 

− Cabine minibox, da collocare in ambito urbano 

aventi ridotta dimensione. 

 

In casi estremi, soprattutto nell´ambito di zone fortemente urbanizzate si possono trovare cabine 
all´interno di edifici destinati a permanenza di persone, ma la loro collocazione in quest´ambito o risale a 
costruzioni antecedenti gli anni ´90 o va fortemente motivata dal richiedente. Nelle aree rurali, con case 
sparse, al posto delle cabine di trasformazione, sono previsti i posti di trasformazione su palo. Poiché il 
trasporto di energia elettrica, a causa di vincoli tecnici, viene effettuato in alta e media tensione, le cabine 
secondarie sono impianti indispensabili per poter garantire in sicurezza la fornitura di energia elettrica a 
bassa tensione ai cittadini che ne fanno richiesta, in attuazione agli obblighi derivanti dalle leggi vigenti ai 
concessionari del servizio elettrico.  

L´esigenza di costruire nuove cabine MT/bt si può manifestare nei seguenti casi:  

a) nell´ambito delle opere di urbanizzazione primaria e/o generale, nel caso si debbano elettrificare centri 
residenziali, aree lottizzate, aree destinate a pluralità di insediamenti industriali, artigianali, terziari, 
autorizzati, di norma, attraverso Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica o privata;  

b) per soddisfare nuove richieste di allacciamento avanzate da singoli cittadini; 

c) in conseguenza dell´aumento di potenza richiesto dai cittadini già allacciati alla rete elettrica 
(introduzione di nuovi elettrodomestici, modifiche di destinazione d´uso di locali, ristrutturazione degli 
edifici...). 

In riferimento ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti nelle aree confinanti, da misure 
sperimentali, nel caso specifico di cabine di trasformazione MT/bt con collegamenti in cavo interrato in 
ingresso ed in uscita, a distanza dalle pareti superiori a 50 cm si trovano in genere valori di E < 5 V/m e di 
H < 10 μT. 

Le linee elettriche di distribuzione a bassa tensione (bt: 380-220 V): 

sono quelle che trasportano la corrente per la fornitura alle piccole utenze (abitazioni, esercizi pubblici 
commerciali ed altre attività lavorative artigianali o della piccola industria e similari).  

I conduttori possono essere aerei o interrati. 

Solitamente sono ammarati agli edifici, entrano negli stessi ed alimentano il quadro contatori; la corrente 
viene poi distribuita ai singoli utenti. 

L´alimentazione delle linee a bassa tensione che interessano il territorio è garantita dalle cabine secondarie 
MT/bt. 

Figura 15: Cabina minibox  
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Esso non è un progetto in sè, ma un documento che fa da base ad una sperimentale urbanistica della luce. 

Nella progettazione della rete di illuminazione pubblica è molto importante il concetto di “sviluppo 
organico” del territorio per criteri omogenei di scelta delle tipologie di illuminazione (corpi illuminanti e 
relative sorgenti luminose); il rilievo del colore della luce e, dunque dei diversi scenari notturni di Braone 
rappresenta un’ulteriore opportunità di valutazione del sito. 

Lo stato di fatto dell’illuminazione delle aree pubbliche è, nella maggior parte dei casi una situazione 
ereditata, stratificata, che si presenta generalmente disorganica, seguendo interventi illuminotecnici isolati 
e limitati ad aree circoscritte in relazione alle necessità contingenti ed alle disponibilità economiche dell’ 
Amministrazione. 

2.6.10 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE SORGENTI LUMINOSE 

Per quanto riguarda le sorgenti luminose, la situazione di Braone è nella media dei comuni del nord Italia, 
dove ancora si registra una presenza rilevante di sorgenti ai vapori di sodio. 

L’entrata in vigore delle Leggi Regionali n° 17/2000 e n° 38/2004, prescrive l’esclusivo impiego di questo 
tipo di lampade in sostituzione delle vecchie sorgenti luminose ai vapori di mercurio con bulbo fluorescente 
considerate obsolete e nocive. Le lampade ai vapori di sodio sono  caratterizzate da una efficienza 
luminosa superiore, una resa cromatica ed una durata paragonabile ma hanno un costo superiore. La 
stessa Legge Regionale acconsente all’utilizzo di lampade ad alogenuri metallici solo nei casi in cui sia 
effettivamente richiesta una elevata resa cromatica: tali lampade infatti si avvicinano, per tonalità e colore 
della luce, alle più confortevoli lampade ad incandescenza, mantenendo una buona efficienza luminosa ed 
una durata significativa. Nelle aree di nuova edificazione si sta procedendo all’installazione di lampade a 
Led , più costose delle precedenti, ma con un vantaggio relativo alla possibilità di direzionare il fascio di 
luce in modo da ridurre notevolmente la quota di luce dispersa. 

L’attuale impianto di illuminazione di Braone è dotato di 194 corpi luce collegati tra loro mediante l’ausilio 
di linee elettriche aeree. Tali linee si dipartono anch’esse da cabine di trasformazione sparse su tutto il 
territorio. Attualmente se ne contano 7, parte nei pressi del nucleo di antica formazione, parte in via 
Brendibusio, parte lungo la diramazione di via Nazionale. 

 

Figura 17: Tavoal della rete di illuminazione pubblica 
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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

 
 

 

3.1.1 ATR1 

 

 
Figura 25: ATR1 _estratto tav. PUGSS 8 

L’ATR1 interessa un’area lungo via Brendibusio, destinata a 
servizio di progetto (non attuato) dal previgente PRG.  

L’ambito, che occupa una superficie di 5.639 mq, si pone 
l’obiettivo di potenziare la dotazione di aree di sosta, 
creando un parcheggio lungo l’arteria stradale principale. 
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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

4 FASE PIANIFICATORIA 

4.1 SCENARIO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE 
Il PUGSS svolge il compito di fornire al sottosuolo una funzione di contenitore ordinato ed intelligente dei 
sottoservizi, indicando un processo graduale di sviluppo all’interno di una strategia generale di 
trasformazione delle modalità di servire la città. In questa azione il comune si riappropria del ruolo di 
governo del sottosuolo come area pubblica (demaniale) e determina le modalità del suo uso sia per l’azione 
di infrastrutturazione che per altre funzioni urbane. Il sottosuolo stradale diventa una risorsa territoriale e 
finanziaria per l’amministrazione comunale superando una fase di differenziazione nella gestione tra suolo 
e sottosuolo stradale. La pianificazione di questi anni ha risposto all’elevata richiesta di aree residenziali, 
lavorative o di interesse pubblico, come le zone attrezzate per il tempo libero. Questo processo urbanistico 
estensivo ha tralasciato le strutture di servizi idrici, energetici e di comunicazione. Il piano del sottosuolo 
punta a colmare questi ritardi, a cogliere le esigenze di innovazione ed a formulare proposte di 
riqualificazione e sviluppo per la città, valorizzando o comprendendo meglio il rapporto tra sottosuolo e 
soprasuolo. Ogni realtà, piccola o grande che sia, è strettamente legata ai servizi a rete. La loro qualità ed 
efficienza determina il livello di sviluppo e di servizi che vengono offerti ai cittadini. Essi sono fattori di 
attrazione per nuove opportunità di lavoro e per la viabilità urbana. Vanno quindi fissate delle regole a 
partire dalle leggi che regolamentano l’occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico. Seguendo queste 
impostazioni sono state elaborate le linee strategiche del piano. Esse fissano i diversi passaggi per arrivare 
alle fasi di progetto rispettando le esigenze urbane e le necessità che verranno avanzate dai gestori e dagli 
enti extracomunali. Il Piano definisce le linee di infrastrutturazione del sottosuolo con strutture sotterranee 
polifunzionali (gallerie e cunicoli tecnologici) e funzioni urbane allocabili nel sottosuolo. Il piano ipotizza una 
strategia di qualificazione e di riqualificazione dei servizi a rete e della città stessa, in relazione: 

1. Alle aree e strade con maggiore esigenza di adeguamento del sistema delle reti; 
2. Alle diverse tecnologie e modalità realizzative che si rendono necessarie in funzione delle 

caratteristiche geoterritoriali; 
3. Alle risorse economiche necessarie e disponibili. 

Il piano deve valutare i seguenti elementi: 
 La sostenibilità delle scelte progettuali e l’economicità dell’intervento a livello di costi realizzativi; 
 La possibilità di rientro economico nel medio periodo per l’ente locale; 
 L’individuazione di tutti i portatori di interesse per l’infrastrutturazione a rete ed il loro 

coinvolgimento nella ricerca di finanziamenti pubblici e privati; 
 Il gradimento e la relazione dei cittadini nei confronti dell’intervento di infrastrutturazione, 

definendo i benefici in termini di costi sociali e di maggiore vivibilità della città. 

Il Piano dell’infrastrutturazione definisce la localizzazione delle strutture al di sotto della rete stradale sulla 
base dei risultati della caratterizzazione territoriale e dell’individuazione dei sottoservizi, combinando le 
due fasi conoscitive precedentemente analizzate. Si ricorda inoltre che la Regione Lombardia ha istituito 
l’Osservatorio delle reti del sottosuolo come settore di sostegno delle amministrazioni locali e dei gestori e 
soprattutto con il lavoro di formazione e di potenziamento del SIT. 
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Figura 28:Polifora Figura 29: Cunicolo Tecnologico Figura 30:Galleria Polifunzionale 

 

4.2.1 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE SOTTERRANEE 

Le infrastrutture tecnologiche sotterranee sono le gallerie ed i cunicoli tecnologici utilizzabili per il 
passaggio dei sistemi a rete previsti dalla normativa di settore. La legge regionale 26/03 all’art. 34 
definisce l’infrastruttura come il manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche UNI-CEI, atto a 
raccogliere, al proprio interno, tutti i servizi a rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare 
il tempestivo libero accesso per gli interventi legati alla continuità del servizio. Il cunicolo tecnologico 
permette la posa dell’insieme dei sottoservizi in una struttura facilmente accessibile,  ampliabile con nuovi 
sistemi e controllabile con video ispezioni. Tale sistema offre la possibilità di rinnovare le reti, di espanderle 
e di assicurare una manutenzione agile ed un pronto intervento tempestivo. I cunicoli tecnologici possono 
essere realizzati con differenti tipologie di infrastrutture e  

differenti dimensioni. Per ogni strada viene individuata la tipologia di infrastrutturazione più adatta, in base 
alle sue caratteristiche morfologiche ed ai servizi che ospita nel suo sottosuolo.  

Gli interventi nel sottosuolo, disciplinati dal Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, riguardano 
l’occupazione temporanea/permanente e la manomissione di suolo pubblico finalizzata all’allaccio 
all’utenza, la posa e la manutenzione delle canalizzazioni necessarie alla fornitura dei seguenti servizi a 
rete: 

 Rete di approvvigionamento acque; 
 Condutture fognarie; 
 Reti elettriche interrate; 
 Reti elettriche per impianti di illuminazione stradale pubblica ed impianti semaforici; 
 Reti per le telecomunicazioni -  telefonia; 
 Reti di teleriscaldamento; 
 Reti di distribuzione del gas. 

Tali interventi possono essere a carattere pubblico o privato e si estinguono in: 
 Manutenzione ordinaria e Interventi d’urgenza; 
 Allacci all’utenza; 
 Manutenzione straordinaria; 
 Nuove infrastrutturazioni. 

 

Le opere di manutenzione sono interventi effettuati sulle reti esistenti allo scopo di ripristinarne la 
funzionalità ed assicurarne il servizio o migliorarne la qualità. Si distinguono in manutenzione ordinaria e 
straordinaria, come indicato dalla norma UNI 11063 e riguardano: 
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pertinenza stradale, in modo ridurre al minimo il disagio alla circolazione. Nel caso non siano possibili altre 
soluzioni, tali impianti  possono essere posati longitudinalmente sotto la carreggiata stradale. Qualora 
debba essere adottata la posa sotto la carreggiata essa deve avvenire, per quanto possibile, in prossimità 
del bordo della stessa, con profondità di interramento tale che gli impianti risultino collocati all’interno del 
terreno di sottofondo, curando di ripristinare al meglio le caratteristiche del sottofondo. Gli impianti 
tecnologici sotterranei sono ubicati sotto i marciapiedi e devono essere disposti nella sequenza indicata a 
seguire (partendo dal confine con gli edifici o dai confini delle proprietà private e procedendo verso la 
carreggiata stradale): 

 
 Telecomunicazioni; 
 Energia elettrica; 
 Gas; 
 Acqua; 
 Illuminazione pubblica; 
 Servizi di telefonia. 

 

Per quanto riguarda la galleria polifunzionale, la larghezza utile minima consigliata per i marciapiedi è di 4 
m, in quanto consente di evitare interferenze tra i vari impianti tecnologici sotterranei. La larghezza utile 
minima di 3 m può essere accettata eccezionalmente e deve essere considerata come limite inderogabile. 
La profondità di interramento delle tubazioni e degli scavi deve rispettare le norme tecniche vigenti per 
ciascun tipo di impianto. In assenza di norme specifiche deve essere garantita una profondità di 
interramento minima di 0,5 m. La profondità del fondo dello scavo per la posa delle tratte longitudinali dei 
diversi servizi e delle relative derivazioni verso gli edifici non deve in genere essere maggiore di 1,20 m. La 
profondità di interramento dei raccordi alle condotte fognarie deve essere almeno 2m in modo da riservare 
una zona di profondità compresa tra 1,40 m e 1,80 m al di sotto del piano di calpestio del marciapiede alla 
posa di servizi con tecniche senza apertura di trincea quale, ad esempio, la perforazione orizzontale 
controllata. In corrispondenza degli attraversamenti deve essere mantenuta, per quanto possibile, la 
disposizione prevista per le tratte longitudinali, prevedendo altresì intorno agli incroci le opere quali 
camerette, pozzetti, eventualmente necessarie per le diramazioni o per le deviazioni nelle strade 
trasversali. Tali infrastrutture ausiliarie devono essere contenute per quanto possibile, nelle fasce 
assegnate al servizio cui si riferiscono. 
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4.3.3 DOCUMENTAZIONE FORNITA DAI GESTORI 

I gestori sono tenuti a fornire all’ufficio, senza oneri economici, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del 
P.U.G.S.S., la documentazione cartografica georeferenziata dei tracciati delle loro reti così come sono stati 
costruiti. In caso contrario, l’ufficio si riserva di non concedere autorizzazioni ai gestori che non hanno 
preventivamente presentato la documentazione relativa alle proprie reti. In alternativa, il gestore, nel 
presentare la richiesta di autorizzazione a occupare e manomettere il suolo pubblico, deve dichiarare di 
non disporre, alla data della domanda,una cartografia delle reti del sottosuolo. Gli operatori di rete mobile 
di TLC devono presentare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del P.U.G.S.S., e comunque prima del 
rilascio di ulteriori concessioni per il collegamento alla rete fissa delle Stazioni Radio Base, le notizie 
relative all’ubicazione (indirizzo, civico, ecc.) delle stesse, installate nel territorio comunale secondo le 
seguenti modalità: 

 
 Numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), alimentate con 

portanti fisici sotterranei di proprietà dello stesso. 
 Numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), installate su 

edifici di proprietà dell’Amministrazione Comunale, 
 Numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), installate su 

suolo pubblico del Comune. 

La cartografia deve essere corredata da una dichiarazione in cui il gestore tiene indenne il Comune da ogni 
tipo di responsabilità che può derivare dalla non corrispondenza della stessa allo stato di fatto dei luoghi e 
delle reti, nonché all’incompletezza dei dati correlati ad essa (distanza da capisaldi certi, profondità di posa, 
diametri tubazioni ecc…). La documentazione cartografica georeferenziata relativa alle reti esistenti, così 
come quella relativa agli impianti di nuova costruzione, che viene fornita dai gestori su supporto 
informatico, deve essere in formato dwg, dxf o shp, deve rispettare gli standard previsti dalla Regione 
Lombardia e deve indicare per gli elementi lineari (tratte di rete) e puntuale (valvole, cabine, ecc…) almeno 
le seguenti informazioni: 

1. Posizione e profondità rispetto all’estradosso. 
2. Destinazione d’uso (tratta principale,di allacciamento ecc…). 
3. Materiale e diametro. 
4. Stato dell’elemento (esistente, fuori servizio, in progetto ecc..) e periodo di posa. 
5. Tipologia di utenza servita. 
6. Presenza di manufatti per l’alloggiamento di più servizi a rete (polifera). 
7. Posizione e dimensionamento dei pozzetti. 

L’ufficio si impegna a custodire (secondo il D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999) tutte le informazioni ricevute 
dai gestori riguardanti gli impianti nel sottosuolo, e ad utilizzarle unicamente ai fini della programmazione 
degli interventi e della pianificazione del territorio e per lo scambio di informazioni con l’Osservatorio 
Regionale Risorse e Servizi. I dati riguardanti le reti del sottosuolo possono essere divulgati dall’ufficio per 
fini attinenti la sicurezza, l’ordine pubblico e la protezione civile. 

 

DATI CARTOGRAFICI DA RESTITUIRE CON IL VERBALE DI RICONSEGNA AREA 

Al termine di ogni intervento, il gestore deve fornire all’ufficio una cartografia georeferenziata (formato 
dwg, dxf o shp) dell’ “as built” delle reti corredata della cartografia relativa al progetto definitivo del piano. 
In tal modo l’ufficio può mantenere aggiornato, a disposizione dei gestori stessi, il Sit delle reti e del 
soprasuolo.  
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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

Il gestore, per l’utilizzo del SIT e della relativa banca dati, corrisponde annualmente un canone in funzione 
del numero di utenze di cui lo stesso dispone sul territorio di riferimento. L’ importo di tale canone è 
definito nel contratto d’uso dei dati cartografici stipulato tra l’ufficio ed il gestore. 

Il canone viene scontato di un numero di anni concordato tra i soggetti (da prevedersi nel contratto d’uso 
della cartografia) qualora il gestore fornisca la base dati cartografica secondo le specifiche richieste 
all’ufficio. 

Ciò non avviene nel caso in cui la cartografia venga fornita su supporto cartaceo o non corrisponda alle 
richieste dall’ufficio. 
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4.5 PROECDURE DI MONITORAGGIO 

4.5.1 UFFICI DEL SOTTOSUOLO: ATTIVITA' E COMPETENZA 

I procedimenti tecnici amministrativi afferenti al sottosuolo, compresa l’applicazione ed il mantenimento 
del P.U.G.S.S., sono gestiti attraverso la realizzazione di un ufficio del sottosuolo strutturato con funzioni e 
modalità analoghe allo sportello unico per le attività produttive (D.Lgs. 112 del 1998). L’ufficio del 
sottosuolo si configura come la struttura a cui l’Amministrazione Comunale demanda tutte le funzioni 
inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di autorizzazioni e di controllo degli iterventi, il 
rapporto con i gestori e gli altri Enti e l’interlocuzione con l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi (art. 19 
d.p.c.m. 03/03/1999 e art. 12 de l R.R. n.3 del 28/02/2005). 

Gli obiettivi a cui tende il comune con l’istituzione dell’ufficio del sottosuolo sono: 

 
 L’unificazione, in un’unica struttura, di tutte le attività di uso del sottosuolo e la creazione di un unico 

referente sia per gli operatori di settore che per il cittadino. 
 La creazione, attraverso la collaborazione con i gestori, di una documentazione tecnico-cartografica 

relativa ai sistemi a rete presenti nel sottosolo. 
 Il coordinamento e la programmazione degli interventi per limitare i cantieri stradali ed i seguenti 

disagi arrecati al sistema della mobilità ed alle pavimentazioni stradali. 

 

Il comune potrà organizzare il funzionamento dell’Ufficio attraverso forme di gestione associata, delegando 
la responsabilità del governo del sottosuolo ad un’apposita società (SCRP). 

In tal senso all’ufficio spettano tutte le attività inerenti: 

 
 Il coordinamento e la programmazione degli interventi da effettuarsi nel corso dell’anno ad opera dei 

gestori. 
 La cura dei rapporti tra il Comune, i gestori dei servizi a rete, i privati e tutti gli altri enti o 

amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine agli adempimenti connessi al rilancio del 
procedimento amministrativo ed all’applicazione delle normative tecniche. 

 La ricezione delle domande di occupazione e manomissione del sottosuolo e dei relativi oneri 
economici, lo svolgimento dell’iter di autorizzazione e l’adozione dei provvedimenti stessi; 

 Il controllo della regolare esecuzione dei lavori, del rispetto delle normative di settore e del presente 
regolamento da parte di chiunque operi nel sottosuolo. 

 La creazione ed il mantenimento di un sistema informativo territoriale del sottosuolo, compresa la 
gestione dello scambio dei dati informativi tra i diversi livelli amministrativi e con i gestori e 
l’informazione alla cittadinanza. 
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4.6.1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

Le riunioni di coordinamento vengono convocate semestralmente e sono finalizzate al conseguimento delle 
sinergie necessarie per la corretta gestione del sottosuolo e della rete stradale, alla valutazione ed al 
coordinamento degli interventi previsti dal Comune, dagli Enti e dai gestori dei servizi a rete oltre a fissare 
il programma delle opere necessarie. Poiché questa fase rappresenta un momento di condivisione delle 
attività che il comune ed ogni operatore intendono svolgere nell’anno in base ai piani industriali, ai progetti 
urbanistici e infrastrutturali in corso o in via di attivazione, è necessario che l’ufficio del sottosuolo 
mantenga dei rapporti costanti con: 

 
 Gli uffici comunali, per acquisire informazioni sulle previsioni di sviluppo urbanistico e la loro 

attuazione (Piani particolareggiati, piani di lottizzazione, programmi integrati di intervento…)e per 
conoscere i progetti di sviluppo del sistema infrastrutturale con particolare attenzione alla rete 
stradale ed ai programmi di riasfaltatura; 

 La vigilanza urbana per gestire le interferenze tra la viabilità e gli interventi del sottosuolo; 
 Gli uffici provinciali quali organi competenti per le infrastrutture di interesse sovracomunale, e in 

particolare con l’ufficio del territorio di coordinamento provinciale, e con l’ufficio trasporti e strade in 
relazione alla rete viaria ed al sistema della mobilità; 

 L’osservatorio risorse e servizi (ORS) e gli uffici regionali competenti in materia di territorio, 
urbanistica, infrastrutture e mobilità. 

 

Ad ognuna delle due riunioni è richiesta la presenza di tutti i gestori dei servizi a rete e dei responsabili 
dell’ufficio tecnico comunale. Può inoltre essere necessaria la presenza di altri funzionari interessati agli 
argomenti trattati, tra cui rappresentanti della Regione (Osservatorio Risorse e Servizi della Regione)  della 
Provincia (ufficio PTCP), dell’Anas ect … L’ufficio, ogni volta che lo ritiene necessario, attiva la Conferenza 
dei Servizi al di fuori delle riunioni semestrali secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. 
(Legge n. 340/00). 
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 PUGSS 1 RELAZIONE TECNICA 

4.7.1 COSTI DELLE INFRASTRUTTURAZIONI 

In questa sezione si propongono una serie di costi dell’infrastrutturazione con le diverse tecnologie 
proposte nel progetto di riordino del sottosuolo comunale. L’intento è quello di fornire un ordine di 
grandezza di tali valori, che vanno però valutati in modo più dettagliato in fase di progettazione. Il costo di 
infrastrutturazione con galleria polifunzionale è stato valutato intorno ai 700 € e 800 € per ml. Esso è 
comprensivo del costo del manufatto, del costo di scavo di posa e di reinterro in un’area urbana, e del 
costo legato agli arredi interni della galleria, ovvero alle staffe su cui vengono poste le tubazioni ed i cavi 
elettrici, pozzetti di areazione, sistema di illuminazione. Il manufatto ha larghezza 2,5 m ed altezza pari a 2 
m; si tratta quindi di una galleria a passo d’uomo, con spessore delle pareti pari a 20 cm. Il costo di scavo 
comprende i costi relativi al taglio della pavimentazione bituminosa, allo scavo della sezione obbligata, al 
trasporto del materiale in discarica, all’armatura degli scavi, alla fornitura estesa di mista, al livellamento e 
rollatura del cassonetto stradale. Il costo di posa include, tra gli altri, anche i costi per i torrini d’accesso, 
prevedendone uno ogni 20 m. L’altezza media di ricoprimento è stata considerata pari a 1,5 m e la 
larghezza dello scavo è stata maggiorata di 50 cm dal filo esterno del manufatto da entrambi i lati. Questa 
analisi ha reso possibile una valutazione economica dell’infrastruttura pianificata all’interno della realtà 
comunale. In modo analogo alla galleria polifunzionale si è valutato per il cunicolo il costo del manufatto, di 
scavo e posa all’interno di un’area urbana. Il manufatto consta di una larghezza di 1,5 m un’altezza di 1 m 
ed uno spessore delle pareti di 16 cm. I costi del manufatto, di scavo e posa, di conseguenza risultano 
inferiori rispetto a quelli indicati per la galleria polifunzionale, proprio per le differenti dimensioni del 
cunicolo. La somma di questi costi variano tra i 400 € ed i 500 € per metro lineare. Un’altra tipologia di 
infrastruttura proposta è la canaletta tecnologica, con caratteristiche del tutto simili a quelle del cunicolo, 
ma con dimensioni inferiori. Il suo costo per metro lineare è stato valutato intorno ai 200 - 300 € al ml. 
Un’ipotesi di risparmio dal punto di vista economico ed ecologico all’interno del progetto di 
infrastrutturazione del sottosuolo, è quello legato al recupero del materiale che viene rimosso durante lo 
scavo. Tale recupero può essere effettuato direttamente sul posto, tramite trattamento del materiale 
stesso e successivo immediato riutilizzo. In questo modo si risparmiano i costi legati al trasporto in cava e 
alla fornitura di mista. Questo accorgimento permetterebbe di evitare in termini economici una parte dei 
costi considerati precedentemente. I costi evitati dipendono dalla tipologia di infrastrutturazione con un 
risparmio totale che si aggira intorno al 15%. 

L’infrastrutturazione con galleria polifunzionale e cunicolo tecnologico permette di abbattere i costi di 
manutenzione delle reti legati al cantiere stradale. Con queste tecniche, infatti, per qualsiasi intervento di 
posa, controllo o manutenzione non è più necessario chiudere o restringere tratti di strada e marciapiede, 
data la facile ed immediata ispezionabilità di galleria e cunicolo. I costi legati ai cantieri sono sociali, oltre 
che economici: diminuire i disagi dovuti alla cantierizzazione delle strade è, per la collettività un guadagno 
in termini di mobilità, rumore acustico,pulizia ecc … 
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