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1. INTRODUZIONE 

1.1 CONTENUTI DEL PAES 

Il deciso incremento nel consumo di fonti energetiche fossili è indubbiamente la causa da un lato del 

persistere di concentrazioni atmosferiche elevate di alcuni inquinanti (primi fra tutte le famigerate 

polveri sottili ς taмлύ Ŝ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻ ŘŜƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀȊƛƻƴƛ ƛƴ ŀǘƳƻǎŦŜǊŀ dei gas 

serra (di cui la CO2 ŝ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ ǇƛǴ ƴƻǘƻύΦ bƻƴ ŝ ƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ǎƻŦŦŜǊƳŀǊǎƛ ǎǳƛ 

differenti effetti negativi che i due fenomeni provocano o provocheranno, tuttavia, sul primo basti 

ǊƛŎƻǊŘŀǊŜ Ǝƭƛ ŜŦŦŜǘǘƛ ǎǳƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜ ŘŜƭƭΩǳƻƳƻ όŀŎǳti e cronici) mentre per il secondo la potenziale 

interazione con il clima e le variazioni che potrebbe indurre. 

La politica di risanamento più immediata da adottare per entrambi i problemi è il risparmio 

energetico. Tale politica è strategica non solo da un punto di vista ambientale ampio (locale e 

ƎƭƻōŀƭŜύΣ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ Ŝ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛ όōŀǎǘƛ ǊƛŎƻǊŘŀǊŜ ƛƭ Ŏƻǎǘƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀύ Ŝ 

strategici (minor dipendenza da approvvigionamenti di fonti fossili da paesi terzi). 

[Ω¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀ (UE) da tempo ǎǘŀ ŀƎŜƴŘƻ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀΣ ŘŜƭƭΩǳǎƻ ǊŀȊƛƻƴŀƭŜ 

Ŝ ŘŜƭƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řŀ Ŧƻƴǘƛ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƘŜ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛ όC9wύΦ [ΩǳƭǘƛƳƻ ŀǘǘƻ ƛƴ ǘŀƭŜ 

ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ŝ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ǇǊŜǎƻ όŎƻƴŘƛǾƛǎƻ Ŝ ǎǳŘŘƛǾƛǎƻύ Řŀƛ ǾŀǊƛ {ǘŀǘƛ ƳŜƳōǊƛ ƴŜƭ ŎƻǎƛŘŘŜǘǘƻ άǇŀŎŎƘŜǘǘƻ 

20-20-нлέ ƻǾǾŜǊƻ ƛƭ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ Řƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ Řƛ ǊƛǎǇŀǊƳƛƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻΣ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ C9w Ŝ 

riduzione dei gas serra al 2020. 

{Ŝ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ŜǳǊƻǇŜƻ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǎƛƴƎƻƭŜ ƴŀȊƛƻƴƛ ŝ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜΣ ŝ ƻǊƳŀƛ ŀŎŎƭŀǊŀǘƻ Řŀƛ ǘŜƳǇƛ Řƛ wƛƻ ŘŜ 

Janeiro (pensare globale, agire locale) che, senza una azione dal basso delle Amministrazioni locali ed 

ƛƴ ǳƭǘƛƳŀ ŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŀ ŎƛǘǘŀŘƛƴŀƴȊŀ ŀƭƭŀǊƎŀǘŀ όŎƛǘǘŀŘƛƴƛΣ ƛƳǇǊŜǎŜ ΧύΣ ǉǳŜǎǘƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ Ǉƻǎǎŀƴƻ essere 

difficilmente raggiunti. 

Il Patto dei Sindaci, ƭΩimpegno sottoscritto ad oggi da più di tremila Amministrazioni locali a livello 

europeo, vuole andare in questa direzione, ossia con lΩimpegno formale di porsi a livello locale 

obiettivi ancor più ambiziosi di quelli che lΩUE si è posta, in particolare in termini di riduzione delle 

emissioni di gas serra. Lo strumento di cui le Amministrazioni locali si dotano per raggiungere questi 

ambiziosi obiettivi è la predisposizione e lΩapprovazione di un Piano di Azione per lΩEnergia 

Sostenibile (PAES) e la rendicontazione biennale dellΩefficacia dello strumento attraverso la 

presentazione di un Rapporto biennale di monitoraggio. 
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5ƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ǎƛ ǊƛǇƻǊǘŀ ƭƻ ǎŎƘŜƳŀ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƴŜƭƭŜ ά[ƛƴŜŜ ƎǳƛŘŀ ǇŜǊ ŀƭ ǎǘŜǎǳǊŀ ŘŜƭ t!9{έ ŎƘŜ ǊŜǎǘƛǘǳƛǎŎŜ ƭŜ 

fasi principali del percorso di definizione del PAES 

figura 1-1 _ iter di approvazione del PAES (fonte: linee guida per la stesura del PAES) 

 

 

1.2 PERCORSO LOGICO 

Il percorso di determinazione delle scelte di Piano è articolato in passaggi successivi e consequenziali, 

frutto delle interlocuzioni dei soggetti cointeressati alle opportunità che lo stesso definisce. 

Il percorso di costruzione del PAES di Treviglio passa attraverso le seguenti fasi: 

 

CONTESTUALIZZAZIONE 
!ƴŀƭƛǎƛ Řƛ ƛƴǉǳŀŘǊŀƳŜƴǘƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Ŝ ǎƻŎƛƻŜŎƻƴƻƳƛŎƻ ŘŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ 
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Nelle sezioni successive del documento si restituiscono nel merito i contenuti di tale percorso. 

1.3 Chwa![L½½!½Lhb9 59[[Ω!59{Lhb9 ![ t!¢¢h 59L {Lb5!/L 59L 
COMUNE 

Il comune di Treviglio con delibera di Consiglio Comunale n 35 del 10 maggio 2010 ha sottoscritto il 

Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) impegnandosi a predisporre il PAES per raggiungere gli 

obiettivi della direttiva 20-20-20 attraverso ƭΩŀǘǘƛvazione di azioni rivolte in particolare alla riduzione 

di almeno il 20% delle emissioni di CO2 ŀƭ нлнл ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩƛƴǾŜƴǘŀǊƛƻ ŜƳƛǎǎƛǾƻ ŀƭƭΩŀƴƴƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ 

(Baseline). 

Nello specifico il Comune si è impegnato a mettere in atto: 

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE. 
Tutto il percorso fin dalle prime fasi deve essere caratterizzato dalla condivisione delle scelte con 

i soggetti politici e sociali. Proprio per tale motivo si è deciso di dedicare una sezione specifica 
per raccogliere tutte le fasi di coinvolgimento 

{t9/LCL/!w9 /I9 LbW w9[!½Lhb9 {L wLthw¢! [Ω¦[¢La! {9½Lhb9 {t9/LCL/! a! L[ twh/9{{h ŝ 

INIZIATO FIN DALLE PRIME FASI DI STESURA DEL PAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DELLE AZIONI 
Il passaggio finale di questo percorso è rappresentato dalla elaborazione delle schede qualitative 

e quantitative di ogni singola azione 

OBIETTIVI, STRATEGIE e AZIONI DI PIANO 
[ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Ŝ ƭŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ Řƛ tƛŀƴƻ ǎƻƴƻ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘŜ ŀ ƛƴŘƛǊƛȊȊŀǊŜ ƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴƻ Řƛ 

orientare gli obiettivi della direttiva 20-20-нл Ŧƛǎǎŀǘƛ ŘŀƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀ ŀƭƭΩŀƴƴƻ нлнл ŜŘ ƛƴ 
particolare la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀ ǉǳŜƭƭƛ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ 

(2005) 

VISION 
/ƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾŀ Řƛ ǳƴŀ Ǿƛǎƛƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ƛƴ ŎŀƳǇƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻΦ [ŀ Ǿƛǎƛƻƴ ŝ ǳƴΩƛŘŜŀ 

intenzionale di futuro, la cui costruzione sociale si misura con le risorse a disposizione e con le 
aspirazioni dei soggetti che vivono e agiscono in un territorio. La funzione della vision è quella di 
ŎƻǎǘǊǳƛǊŜ ǳƴΩƛŘŜŀ Řƛ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Řƛ ƭǳƴƎƻ ǇŜǊƛƻŘƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ǉǳŀƭŜ ƻrientare le 

previsioni, le progettualità e gli interventi che verranno proposti. 

BASELINE 
Analisi del bilancio energetico comunale al 2005 ed il conseguente inventario delle emissioni di 

gas serra a livello comunale 
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ҫ  Misure di efficienza energetica sia come consumatore diretto che come pianificatore del 

territorio comunale  

ҫ  Azioni di formazione ed informazione della società civile (Amministrazione, stakeholder, 

cittadini) 

ҫ  wŀǇǇƻǊǘƻ ōƛŜƴƴŀƭŜ ǎǳƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭ t!9{ 

Dalla data di sottoscrizione del Patto dei Sindaci la Comunità Europea impone entro 1 anno la 

presentazione del PAES. Per il Comune la scadenza era fissata per maggio 2011 poi prorogata a 

maggio 2012 attraverso al richiesta presentata dalla Provincia di Bergamo in qualità di Struttura di 

Supporto, alla quale il Comune di Treviglio ha aderito con delibera di Giunta Comunale n.62 del 21 

aprile 2011. 

La Provincia di Bergamo è stata riconosciuta come Struttura di Supporto, attraverso la sigla di uno 

specifico accordo con la Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti della Commissione Europea 

ŀǾǾŜƴǳǘŀ ŀ .ǊǳȄŜƭƭŜǎ ƴŜƭ ƳŜǎŜ Řƛ ŀǇǊƛƭŜ ŘŜƭ нлмлΦ bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ ŦǊŀ ǉǳŜǎǘŜ ǇŀǊǘƛΣ ŝ 

ǎǘŀǘŀ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǘŀ ŀ ŎǳǊŀ ŘŜƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ Řƛ .ŜǊƎŀƳƻ ƭŀ άDǳƛŘŀ ǇǊŀǘƛŎŀ ŀƭƭŀ ǎǘŜǎǳǊŀ ŘŜƭ t!9{έ Ǿƻƭǘŀ ŀ 

facilitare il lavoro dei soggetti coinvolti nella predisposizione dei PAES.  
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2. CONTESTO TERRITORIALE 

[Ωŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƛ ǎƛǎǘŜƳƛ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭƛ Ŝ ŘŜƎƭƛ ŀǎǇŜǘǘƛ ǎƻŎƛƻŜŎƻƴƻƳƛŎƛ è funzionale a costruire il quadro di 

riferimento analitico-conoscitivo dellΩassetto urbanistico che caratterizza il territorio di Treviglio. Tali 

componenti sono analizzate rispetto ai campo di azione in cui il PAES può intervenire. 

[ΩƛƴǉǳŀŘǊŀƳŜƴǘƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ǎƛ ŀǊǘƛŎƻƭŀ ǇŜǊ ǎƻǘǘƻǎƛǎǘŜƳƛΣ ǉǳŀƭƛΥ 

ҫ Il sistema del terziario comunale 
ҫ Il sistema residenziale 
ҫ Il sistema produttivo 
ҫ Il sistema terziario non comunale 
ҫ Il sistema infrastrutturale 

Per meglio comprendere il contesto territoriale del comune di Treviglio è stato necessario 

approfondire anche il quadro programmatico degli strumenti di pianificazione vigenti che indirizzano 

le scelte delle trasformazioni previste nel territorio comunale. 

2.1 INQUADRAMENTO 59[[Ω!a.L¢h 

Il comune di Treviglio è localizzato a circa 20 km a sud di Bergamo. Il territorio si estende per 31.54 

km2 suddiviso tra il capoluogo e quattro frazioni: Geromina, Castel Cerretto, Pezzoli e le Battaglie. Nel 

territorio comunale è presente il Parco Locale d'Interesse Sovracomunale όt[L{ύ DŜǊŀ ŘΩ!ŘŘŀ, che 

occupa in gran parte porzione della bassa bergamasca tra i fiumi Adda e Serio. Confina a nord-est con 

i comuni di Arcene e Brignano Gera d'Adda, Castel Rozzone a nord, Fara Gera d'Adda e Pontirolo 

Nuovo a nord-ovest, Calvenzano e Casirate d'Adda a sud, Caravaggio a sud-est e Cassano d'Adda ad 

ovest. 
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figura 2-1 _ foto aerea del comune di Treviglio (fonte: Google Maps) 

 

Treviglio rappresenta un importante nodo stradale e ferroviario. È collocato all'incrocio della statale 

N.11, Padana Superiore, nel suo tratto da Milano a Brescia, e della statale SS.42, del Tonale e della 

Mendola, che scende da Bergamo e dirama poi verso Lodi e verso Crema. Per quanto riguarda il 

trasporto su rotaia, Treviglio è dotata di due impianti ferroviari: la stazione di Treviglio, che si trova 

sull'importante linea ferroviaria Milano - Venezia ed è punto di diramazione delle linee per Bergamo 

e per Cremona e la stazione di Treviglio Ovest, posta sulla linea per Bergamo. Dal 13 dicembre 2009, 

la stazione di Treviglio funge da capolinea orientale delle linee S5 ed S6 del servizio ferroviario 

suburbano di Milano. 

Treviglio costituisce polo di attrazione per i comuni limitrofi per quanto riguarda in particolare i 

servizi socio sanitari (ospita un ospedale, con un totale di circa 400 posti letto ordinari, il distretto 

socio-sanitario e ǳƴŀ ǊŜǎƛŘŜƴȊŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀ ǇŜǊ ŀƴȊƛŀƴƛύΣ ǇŜǊ ƭΩƛǎǘǊǳzione superiore (ǳƴŀ ŘŜŎƛƴŀ Řƛ 

ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƘŜ ǎǳǇŜǊƛƻǊƛΣ п ŎŜƴǘǊƛ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ Ŝ ƛƭ ŘƛǎǘŀŎŎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁȮ 

degli studi di Bergamo - facoltà di economia), per le attrezzature per lo spettacolo e la cultura (teatro 

e cinema) e per i servizi di trasporto pubblico su ferro. 

Al fine di migliorare la mobilità, la città sarà collegata direttamente con Milano e Brescia grazie 

all'autostrada Brebemi (Brescia-Bergamo-Milano) in corso di realizzazione a sud del centro abitato e 

della ferrovia Milano-Venezia e sarà servita da due uscite autostradali: una a sud ovest vicino a 

Casirate d'Adda, situata nel territorio comunale di quest'ultimo e l'altra ad est, situata poco al di là 

del confine nel territorio comunale di Caravaggio. Un altro progetto che sta prendendo forma è 

quello della Pedemontana che, passando a ovest del centro abitato, congiungerà la Brebemi 

all'autostrada A4. 

 



 

PAES_ Ǉƛŀƴƻ ŘΩŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭŜ 

comune di Treviglio 

 
12 

figura 2-2 _ il comune di Treviglio nel contesto lombardo (fonte: PGT) 

 

Dal punto di vista ambientale il territorio di Treviglio è interessato dalla presenza del Parco del 

Roccolo, un giardino naturale di circa 45'000 m² situato nella zona sud-ovest di Treviglio e dal parco 

della Gera d'Adda, un Parco Locale d'Interesse Sovracomunale (PLIS) che si estende per 3'000 ha 

nella porzione nord-ovest del comune in prossimità del terrazzamento morfologico della Gera 

d'Adda, interessando successivamente i comuni limitrofi di Arcene, Canonica d'Adda, Casirate 

d'Adda, Ciserano, Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo. Treviglio, pur trovandosi a pochi chilometri 

dal fiume Adda non viene lambito. Il territorio comunale è però attraversato da molteplici fossi di cui 

uno, derivato dal fosso bergamasco, che costeggia il centro storico. 

Il contesto comunale è caratterizzato dalla forte presenza di aree agricole che, occupando il 66% del 

territorio di Treviglio, costituiscono la tipologia di uso del suolo più rappreǎŜƴǘŀǘƛǾŀ όŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ 

questa categoria sono compresi: i seminativi semplici, i frutteti, cespuglieti e colture orticole e floro-

vivaistiche). Gli ambiti residenziali occupano il 15% del territorio comunale, mentre gli ambiti 

ǇǊƻŘǳǘǘƛǾƛ ƻŎŎǳǇŀƴƻ ƭΩу҈Φ L prati permanenti occupano il 6% del territorio comunale, mentre le aree 

verdi urbane, ovvero parchi/giardini attrezzati e orti familiari, le aree boscate, i bacini idrici, le reti 

ferroviarie e stradali come anche le aree adibite a cantiere e degradate ocŎǳǇŀƴƻ ƭΩм҈Φ 



 

PAES_ Ǉƛŀƴƻ ŘΩŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭŜ 

comune di Treviglio 

 
13 

figura 2-3 _ distribuzione percentuale delle classi di uso del suolo nel comune di Treviglio (fonte: Dusaf ς Ersaf 2008 - nostra 
elaborazione) 

 

Complessivamente il sistema insediativo del comune di Treviglio si caratterizza per la presenza del 

55% di ambiti a destinazione prevalentemente residenziale, pari a un complessivo di circa 4.1 km2, 

ƳŜƴǘǊŜ Ǝƭƛ ŀƳōƛǘƛ ǇǊƻŘǳǘǘƛǾƛ Ŝ ǘŜǊȊƛŀǊƛƻ ǊƛŎƻǇǊƻƴƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀ ǘǳǘǘƻ ƭΩŜŘƛŦƛŎŀǘƻ ƛƭ пр҈ ǇŀǊƛ ŀ оΦп ƪƳ2. 

2.1.1 Il sistema terziario comunale 

Il comune di Treviglio ha un consistente patrimonio immobiliare pubblico caratterizzato dalla 

presenza di strutture scolastiche, sportive e di supporto al cittadino diffuse su tutto il territorio. Di 

seguito si riportano gli edifici di proprietà comunale ƛ Ŏǳƛ ŎƻƴǎǳƳƛ ǎƻƴƻ ŀ ŎŀǊƛŎƻ ŘŜƭƭΩ!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀzione 

Comunale. 

Fotografia Descrizione Fotografia Descrizione 

 

01_Palazzo Municipale  

Piazza L. Manara,1 

 

02_Centro diurno 

Via XXIV Maggio 

 

03_Area ex mercato 

Piazza Cameroni 

 

04_Palazzo Carcano  

Via Battisti 
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05_Magazzino P.I.P.-2 

Via Redipuglia 

 

06_Magazzino comunali PIP 

Via Pietro Nenni 

 

07_Palestra Gatti 

Via Rossini 

 

08_Palestra 

Via Vincenzo Bellini 

 

09_Scuola elementare De 
Amicis e Medie Cameroni 

Via Bellini 

 

10_Palestra e Scuole medie 
T.Grossi 

Via Colleoni 

 

11_Palestra Vespucci e scuola 
elementare Mozzi 

Via Trento 

 

12_Scuola elementare C. 
Battisti e palestra  

Viale Piave 

 

13_Scuola materna De Amicis 

Viale Piave 

 

14_Scuola elementare 
Geromina e palestra 

Via Canonica 

 

15_Materna Geromina 

Via Pasturana 

 

16_Asilo Nido Nord 

Via Trento 

 

17_Asilo Nido Locatelli 

Via Locatelli 

 

18_Scuola Materna Via 
Casnida 

Via Casnida 

 

19_Scuola materna 

Via Bignamini 

 

20_Centro culturale 

Via Bicetti 
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Di questi sono stati individuati per elevato consumo elettrico e termico 17 edifici che sono stati 

analizzati in una sezione specifica. Si veda allegato: 

ALL_ Aggiornamento degli Audit Energetici 

 

21_Biblioteca Castel Cerreto 

Via Cerreto 

 

22_Uffici presso civico 
cimitero 

Via Abate Crippa 

 

 

23_Campi sportivi 

Via Bergamo 

 

24_Palazzetto dello sport 

Via Visconti 

 

25_Stadio Zanconti 

Via Milano 

 
 

26_Uffici Giudice di Pace 

Via Bellini 

 

27_Sezione Tribunale 

Vicolo Poggetto 

 

28_Biblioteca Ovest 

Via Milano 

 

29_Centro Anziani 

Via XXV Aprile 

 30_Scuola materna ed 
elementari 

Via Canonica 

 

31_Campi da tennis 

Via Pasteur 
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2.1.1 Il sistema terziario commerciale 

Il settore terziario commerciale appare caratterizzato da una considerevole crescita delle superfici 

occupate, passate da 20'669 mq nel 1973 a 53'637 mq nel 2005. Tale sviluppo si è verificato non 

tanto per un aumento del numero di esercizi (incremento limitato: da 400 a 479), ma piuttosto per 

un aumento delle superfici utilizzate mediamente da ogni esercizio.  

Le aree di Treviglio, che sono state maggiormente interessate da tale sviluppo, sono quelle 

ŘŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ƴƻǊŘ ŘŜƭ ǘŜǎǎǳǘƻ ƛƴǎŜŘƛŀǘƛǾƻΣ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ Řŀƭƭŀ ƭƻŎŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜΣ 

specialmente nel periodo successivo al 1998, in cui essa comincia ad uscire dal centro. 

Il settore direzionale e dei servizi, compreso il commercio, ha subito negli ultimi anni un incremento 

nel numero di unità locali e di impiegati. 

Come attività commerciale di maggior rilievo nel territorio comunale è la presenza di un centro 

commerciale ƛƭ άtŜƭƭƛŎŀƴƻΦέ 

2.1.2 Il sistema residenziale 

Treviglio era in origine un centro agricolo con un nucleo fortificato, ben documentato dal catasto 

Teresiano del 1800, ed estesi sobborghi agli attacchi delle strade che la congiungevano con i centri 

urbani limitrofi. Già nel catasto successivo quello austriaco (1855) è possibile notare la dismissione 

della cintura muraria militare. Tale contesto insediativo successivamente ha subito forti 

trasformazioni, in particolare i ƭƻǘǘƛ ŀƎǊƛŎƻƭƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŎƛǊŎƻƴǾŀƭƭŀȊƛone diventano poco a poco 

ǘŜǊǊŜƴƛ ŜŘƛŦƛŎŀōƛƭƛ ǇǊƛǾƛƭŜƎƛŀǘƛΦ !ƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ƛƴƛȊƛŀ ƭŀ ŎǊŜǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊƛŦŜǊƛŀ ƳƻŘŜǊƴŀΣ ǊŜǎƛŘŜƴȊƛŀƭŜ Ŝd 

industriale che include le antiche fattorie agricole. Le modificazioni del tessuto interno restano 

limitate e conformi alla scala tradizionale. 

Dopo la seconda guerra mondiale, il piano di ricostruzione approvato nel 1960 propone un vero e 

proprio cambio di scala e di configurazione. Il disegno è realizzato quasi alla lettera a nord della 

ferrovia Milano ς Brescia, ma non a sud, dove prevalgono le attività industriali e dove in seguito verrà 

realizzato il nuovo ospedale. 

Lƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŦǊŀ ƛƭ ŎŜƴǘǊƻ ŀƴǘƛŎƻ Ŝ ƭŀ ƴǳƻǾŀ ŎƛǊŎƻƴǾŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ ǊŀǇƛŘŀƳŜƴǘŜ ǳǊōŀƴƛȊȊŀǘƻ ƴŜƛ ŘŜŎŜƴƴƛ 

ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƛ Ŝ ŘƻǇƻŘƛŎƘŞ ƭΩŜǎǇŀƴǎƛƻƴŜ ǳǊōŀƴŀ ǎƛ è concentrata ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ƭǳƴƎƻ ƭŜ ǾƛŜ Řƛ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ 

e nella zona meridionale. 

Lo sviluppo insediativo è caratterizzato dalla presenza soprattutto di tipologie edilizie a bassa densità 

(villette mono o bifamiliari) ad elevato consumo di suolo. Questi elementi, variamente combinati tra 

loro, hanno avuto come esito un generale e progressivo deterioramento del quadro territoriale-

ambientale nel suo complesso. 

Da una prima indagine preliminare i tetti degli edifici risultano esposti principalmente est-ovest, 

orientamento tale per cui non hanno una posizione ideale per la localizzazione dei pannelli solari e 

fotovoltaici. Complessivamente però da una prima stima è possibile ipotizzare che almeno il 40% 

delle abitazioni abbia un orientamento sud-ƴƻǊŘ ƻǘǘƛƳŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩŜǎǇosizione solare. 
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2.1.3 [ŀ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎŀǘƻ 

Nella tabella che segue si analizza il patrimonio edilizio residenziale ƛƴ ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǇƻŎŀ ƛƴ Ŏǳƛ ŝ 

stato realizzato, in quanto elemento caratterizzante le modalità costruttive e quindi le performance 

energetiche medie. I 2'442 edifici ad uso abitativo registrati al 2001 da ISTAT sono stati proiettati 

ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭŀ ŎǊŜǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŀƴƴƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǾŜƴǘŀǊƛƻ όнллрύ Ŝ ǎƛ ǎǘƛƳŀ ŎƘŜ 

in tale anno essi siano pari a 2'605. 

Dalle elaborazioni svolte e mostrate in tabella 2-1 si evince che gli edifici a 1-2 piani sono quelli più 

diffusi nel territorio comunale, in quanto rappresentano circa il 58% degli edifici totali. Risulta inoltre 

ŎƘŜ ǉǳŀǎƛ ƭΩул҈ ŘŜƭ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛƻ ŜŘƛƭƛȊƛƻ Řƛ Treviglio ǎƛŀ ǎǘŀǘƻ ŎƻǎǘǊǳƛǘƻ ǇǊƛƳŀ ŘŜƎƭƛ ŀƴƴƛ ΨулΣ 

principalmente prima del 1946 (31%) e tra il 1962 e il 1981 (28%). 

tabella 2-1 _ numero di edifici e abitazioni per tipologia ed epoca costruttiva presenti nel comune di Treviglio al 2001 e 
proiezione al 2005 (fonte: ISTAT ς nostra elaborazione) 

Fino 1945
Dal 1946 

al 1961

Dal 1962 

al 1981

Dal 1982 

al 1991

Dal 1992 

al 2001

Dal 2002 

al 2005

1'055 701 1'815 512 723 320 5'126 42% 1'514 58%

1'445 960 2'489 702 991 439 7'026 58% 1'091 42%

2'500 1'661 4'304 1'214 1'714 759 12'152 100% 2'605 100%

21% 14% 35% 10% 14% 6% 100%

TOTALE 816 461 724 171 270 163 2'605

Totale [%] 31% 18% 28% 7% 10% 6% 100%

NUMERO DI ABITAZIONI

TOTALE

(stima al 2005)

 Totale 

[%]

EDIFICI

 Totale 

[%]
Tipologia di edificio

Numero di piani Җ н

Numero di piani > 2

TOTALE

Totale [%]

EDIFICI

TOTALE

(stima al 2005)

Epoca di costruzione

 

Il numero di unità abitative registrato nel 2001 è pari a 11'393 e proiettato sulla base della crescita 

della popolazione si stima che nel 2005 sia pari a 12'152 unità abitative. Analizzando i dati riportati in 

tabella, elaborati a partire dalla distribuzione del numero di abitazioni per epoca e dalla tabella che 

riporta il numero di edifici per numero di piani fornite da ISTAT, è possibile osservare che la maggior 

ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭŜ ŀōƛǘŀȊƛƻƴƛ όру҈ύ ŝ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ŜŘƛŦƛŎƛ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǘƛ Řŀ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ Ǉƛŀƴƛ ƳŀƎƎƛƻǊŜ Řƛ нΤ 

ƛƴƻƭǘǊŜ ǎƛ ŜǾƛƴŎŜ ŎƘŜ ŎƛǊŎŀ ƛƭ тл҈ ŘŜƭƭŜ ŀōƛǘŀȊƛƻƴƛ ǎƛ ǘǊƻǾŀ ƛƴ ŜŘƛŦƛŎƛ ŎƻǎǘǊǳƛǘƛ ǇǊƛƳŀ ŘŜƎƭƛ ŀƴƴƛ ΩулΣ 

soprattutto tra il 1962 e il 1981 (35%). Dai dati ISTAT si può infine ricavare il numero medio di unità 

abitative per edificio, pari a circa 5 per il comune di Treviglio (dato riferito al 2001). 

La tabella 2-2 illustra i consumi energetici stimati per tipologia ed epoca costruttiva. Tale suddivisione 

risulta di parǘƛŎƻƭŀǊŜ ǊƛƭŜǾŀƴȊŀ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀΣ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ǎƻƭŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ŦƛƴŜ ŘŜƎƭƛ ŀƴƴƛ 

Ωтл ǎƻƴƻ ŜƴǘǊŀǘŜ ƛƴ ǾƛƎƻǊŜ ƭŜ ǇǊƛƳŜ ƭŜƎƎƛ Ŏƻƴ ǇǊŜǎŎǊƛȊƛƻƴƛ Řƛ ŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ Ŝ ǊƛǎǇŀǊƳƛƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻΦ L 

consumi residenziali riportati nel BEI (vedi paragrafo 3.5.1), con esclusione del vettore elettrico, sono 

stati distribuiti nelle differenti epoche costruttive sulla base dei consumi specifici (elaborazioni di 

ARPA e Punti Energia riportate in tabella 2-3). 
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tabella 2-2 _ consumi energetici (in MWh) stimati per tipologia ed epoca costruttiva nel comune di Treviglio (fonte: ISTAT, 
BEI 2005 ς nostra elaborazione) 

Fino 1945
Dal 1946 

al 1961

Dal 1962 

al 1981

Dal 1982 

al 1991

Dal 1992 

al 2001

Dal 2002 

al 2005

22'279 12'202 26'649 6'052 8'078 3'380 78'640 46%

25'467 14'137 31'030 7'037 9'407 3'943 91'020 54%

47'746 26'339 57'679 13'089 17'484 7'323 169'661 100%

28% 16% 34% 8% 10% 4% 100%

CONSUMI BEI 2005 [MWh]

Tipologia di edificio

Epoca di costruzione

TOTALE
 Totale 

[%]

Numero di piani Җ н

Numero di piani > 2

TOTALE

Totale [%]
 

Dei circa 170 GWh di consumo annuo per la climatizzazione invernale del settore residenziale del 

comune di Treviglio la parte più significativa (34%) è attribuibile ad edifici costruiti negli anni dal 1960 

ŀƭ мфул Ŝ ǇƛǴ ƛƴ ƎŜƴŜǊŀƭŜΣ ǉǳŀǎƛ ƭΩул҈ ŝ ŀǘǘǊƛōǳƛōƛƭŜ ŀŘ ŜŘƛŦƛŎƛ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǇƛǴ Řƛ ол ŀƴƴƛ Řƛ ǾƛǘŀΦ {ƛ 

evidenzia inoltre che i consumi sono attribuibili quasi in parti uguali alle due tipologie di edificio, con 

una leggera prevalenza degli edifici caratterizzati da numero di piani maggiore di 2 (54%). 

tabella 2-3 _ consumi specifici lombardi (in kWh/mq per anno) per tipologia ed epoca costruttiva (fonte: ARPA, Punti 
Energia) 

<1919
1919-

1945

1946-

1961

1962-

1971

1972-

1981

1982-

1991
>1991

249 221 194 178 148 131 124

207 185 164 152 126 112 106

189 171 151 140 115 103 97

151 141 127 119 96 85 81

Epoca di costruzione

Tipologia di edificio

edificio a torre +31 u.a.

palazzina 16-30 u.a.

palazzina 3-15 u.a.

villetta 1-2 u.a.

CONSUMI SPECIFICI LOMBARDI [kWh / m2 / anno]

 

Il consumo medio specifico per superficie nel comune di Treviglio, al 2005, è pari a 160 kWh/m2, 

valore nettamente inferiore alla media regionale (pari a 207 kWh/m2), probabilmente a causa della 

prevalenza di consumi riconducibili ad unità abitative in edifici con più di due piani (54% contro il 38% 

regionale), che hanno consumi specifici inferiori, e ad un maggior peso degli edifici recenti. Difatti, 

dal confronto tra la tabella 2-4, in cui sono evidenziati i consumi energetici stimati per tipologia ed 

epoca costruttiva in regione Lombardia, e la tabella 2-2, relativa a Treviglio, si può notare che il 14% 

degli edifici di Treviglio è stato costruito dopo il 1991, contro una media regionale pari al 9%. 
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tabella 2-4 _ consumi energetici (in MWh) stimati per tipologia ed epoca costruttiva in regione Lombardia (fonte: ISTAT, 
SIRENA ς nostra elaborazione) 

Fino 1945
Dal 1946 al 

1961

Dal 1962 al 

1981

Dal 1982 al 

1991

Dal 1992 al 

2001

Dal 2002 al 

2005

15'260'966 9'155'500 18'016'288 3'906'317 3'271'931 1'306'374 50'917'376 62%

9'089'763 5'526'937 10'930'821 2'366'457 1'985'314 793'937 30'693'230 38%

24'350'729 14'682'437 28'947'110 6'272'774 5'257'245 2'100'311 81'610'606 100%

30% 18% 35% 8% 6% 3% 100%

Epoca di costruzione

Numero di piani Җ н

REGIONE LOMBARDIA - CONSUMI SIRENA [MWh]

TOTALE  Totale [%]

TOTALE

Totale [%]

Numero di piani > 2

Tipologia di edificio

 

Relativamente alla disponibilità di servizi (tabella 2-5) e in particolare alla tipologia impiantistica per 

la climatizzazione invernale, dal censimento ISTAT è possibile stimare che il 68% delle abitazioni 

riscaldate da impianti fissi dispone di impianto autonomo; si rileva che, inoltre, nel 66% circa delle 

abitazioni che dispongono di acqua calda è presente un impianto unico utilizzato sia per il 

ǊƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ǇŜǊ ǎƻŘŘƛǎŦŀǊŜ ƛƭ ŦŀōōƛǎƻƎƴƻ Řƛ ŀŎǉǳŀ ŎŀƭŘŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀΦ 

tabella 2-5 _ numero di abitazioni per disponibilità di servizi al 2001 (fonte: ISTAT ς nostra elaborazione) 

Anno
Da impianto 

autonomo

Da impianto 

centralizzato
TOTALE * Anno

Impianto unico 

(riscald. + acs)

Impianto acs 

separato **
TOTALE

2001 6'563 3'158 9'721 2001 6'826 3'588 10'414

Totale [%] 68% 32% 100% Totale [%] 66% 34% 100%

**: calcolato per differenza rispetto al totale fornito da ISTAT.

ABITAZIONI OCCUPATE RISCALDATE ABITAZIONI OCCUPATE CON ACQUA CALDA SANITARIA

*: totale delle abitazioni occupate riscaldate da impianti fissi.
 

I dati ISTAT sopra mostrati sono stati proiettati sul numero totale di abitazioni al 2005 riportato in 

tabella 2-1, tenendo conto del numero medio di abitazioni per edificio: dalle elaborazioni effettuate 

si stima che al 2005 siano presenti sul territorio comunale circa 9'050 impianti di riscaldamento di cui 

846 centralizzati (9%). 

tabella 2-6 _ stima del numero di impianti di riscaldamento fissi per tipologia al 2005 (fonte: ISTAT ς nostra elaborazione) 

Anno Autonomi Centralizzati

2005 (stima) 8'204 846

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

 

Relativamente alla dotazione impiantistica termica, si dispone dei dati raccolti dal Catasto Unico 

Regionale Impianti Termici (CURIT) di Regione Lombardia, gestito dalle singole Province, che 

riguardano gli impianti termici attivi nel comune di Treviglio: si precisa che si riferiscono sia agli utenti 

del settore residenziale sia a quelli del terziario. In particolare, per ciascun impianto censito si è a 

ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ Řƛ ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΣ ŘŜƭ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻΣ ŘŜƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜ Řƛ ǇƻǘŜƴȊŀ Řƛ 

appartenenza e della tipologia (autonomo o centralizzato). In tabella 2-7 ǎƛ ǊƛǇƻǊǘŀ ǳƴΩŜǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ 

tali dati. 
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tabella 2-7 _ impianti termici per tipologia, fascia di potenza e alimentazione installati nel comune di Treviglio (fonte: 
Provincia di Bergamo ς nostra elaborazione) 

CARATTERIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI - dati da CURIT 

Tipologia 

Alimentazione 

Totale 
Totale 

[%] 

M
e

ta
n
o 

G
a

s
o

lio
 

G
P

L 

L
e

g
n
a 

P
o
m

p
a

 d
i 

c
a

lo
re

 

O
lio

 

A
ltr

o
 

N
o

n
 n

o
to

 

Autonomo 9'935 49 102 18 
  

8 288 10'400 71% 

POTENZA INFERIORE A 35 kW 9'786 30 98 18 
  

8 285 10'225 70.3% 

POTENZA DA 35 A 50 kW 32 2 1 
     

35 0.2% 

POTENZA DA 50.10 A 116.30 kW 77 8 3 
    

2 90 0.6% 

POTENZA DA 116.40 A 350 kW 26 8 
      

34 0.2% 

POTENZA MAGGIORE DI 350 kW 10 1 
     

1 12 0.1% 

POTENZA NON NOTA 4 
       

4 0.03% 

Centralizzato 463 73 9 
  

1 1 7 554 4% 

POTENZA INFERIORE A 35 kW 18 
       

18 0.1% 

POTENZA DA 35 A 50 kW 21 2 
     

1 24 0.2% 

POTENZA DA 50.10 A 116.30 kW 186 34 5 
   

1 3 229 1.6% 

POTENZA DA 116.40 A 350 kW 165 27 2 
  

1 
 

3 198 1.4% 

POTENZA MAGGIORE DI 350 kW 73 10 2 
     

85 0.6% 

Non noto 3'237 26 54 
 

1 
  

283 3'601 25% 

POTENZA INFERIORE A 35 kW 2'981 5 48 
    

259 3'293 22.6% 

POTENZA DA 35 A 50 kW 11 
       

11 0.1% 

POTENZA DA 50.10 A 116.30 kW 60 6 2 
    

2 70 0.5% 

POTENZA DA 116.40 A 350 kW 40 11 1 
    

2 54 0.4% 

POTENZA MAGGIORE DI 350 kW 27 3 1 
     

31 0.2% 

POTENZA NON NOTA 118 1 2 
 

1 
  

20 142 1.0% 

Totale complessivo 13'635 148 165 18 1 1 9 578 14'555 100% 

Totale [%] 93.7% 1.0% 1.1% 0.1% 0.01% 0.01% 0.1% 4.0% 100%   

Dai dati si evince che circa il 71% degli impianti termici presenti a Treviglio risulta essere di tipo 

autonomo mentre il 4% è centralizzato; della restante parte (25%) non si è a conoscenza di tale 

informazione. Relativamente al combustibile utilizzato dai diversi impianti censiti, si può osservare 

invece che gli impianti a metano rappresentano ben il 94% circa del totale, mentre gli impianti a GPL 

Ŝ Ǝŀǎƻƭƛƻ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ ŎƛǊŎŀ ƭΩм҈ ŎƛŀǎŎǳƴƻ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ǘƻǘŀƭƛΦ !ƴŀƭƛȊȊŀƴŘƻ ƛƴǾŜŎŜ ƭΩŜǘŁ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ 

si può osservare come circa il 35% degli impianti è stato installato dopo il 2005: per quanto riguarda 

gli impianti a metano, GPL e legna, circa il 65%-70% di essi risulta quindi essere installato prima del 

нллр ƳŜƴǘǊŜ ōŜƴ ƭΩул҈ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ŀ Ǝŀǎƻƭƛƻ Ǌƛǎǳƭǘŀ ŀǾŜǊŜ ǇƛǴ Řƛ т ŀƴƴƛ. Si segnala inoltre che 

risulta presente un impianto a pompa di calore installato nel 2011, di potenza e tipologia non nota. 
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Infine, si evidenzia che gli impianti autonomi di piccola taglia (potenza inferiore a 35 kW) e alimentati 

a metano rappresentano circa il 67% del numero totale di impianti installati presso il comune di 

Treviglio. 

2.1.4 Il sistema produttivo 

Il PAES racchiude in questo sistema sia le attività industriali che agricole. Di seguito, infatti, si 

restituisce un quadro congiunto delle caratteristiche di entrambe. 

Dal punto di vista delle attività economiche, il comune di Treviglio rispecchia i caratteri peculiari della 

Provincia di Bergamo: presenza sul proprio territorio di un ambito produttivo significativo. 

[ΩŀƳōƛǘƻ ǇǊƻŘǳǘǘƛǾƻ ǎƛ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀ ŀ ǎǳŘ ŘŜƭƭŀ ŦŜǊǊƻǾƛŀ ŘƻǾŜ ǎƻƴƻ ƭƻŎŀƭƛȊȊŀǘŜ ǉǳŀǎƛ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ ǇƛǴ 

significative. Attualmente sono presenti più di 113 aziende (fonte PGT) di cui 3 a rischio di incidente 

rilevante e soggette ad Autorizazione Integrata Ambientale (AIA):  

ҫ Farchemia: industria per la produzione, mediante sintesi chimiche, di principio attivi e 

sostanze chimiche per uso farmaceutico; 

ҫ I.C.I.B.: industria per la produzione di acido fluoridrico e criolite; 

ҫ Eurogravure: azienda che si occupa della stampa di prodotti editoriali o commerciali a 

rotocalco. 

figura 2-4 _ le attività produttive presenti nel territorio (fonte: VAS del PGT) 

 

Inoltre, il Comune ha segnalato la presenza di altre 5 aziende soggette ad Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA): 
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ҫ E.C.B. Company: azienda che opera nella lavorazione di sottoprodotti della macellazione 

avicola per la produzione di alimenti per animali da compagnia; 

ҫ Flydeco: azienda che si occupa del trattamento delle acque reflue e dei fanghi di processo 

prodotti dalle imprese artigianali, dalla piccola, media e grande industria, dai Comuni, etc.; 

ҫ Emilio Mauri: allevamento suinicolo e caseificio; 

ҫ ¢ǊŀǇƭŜǘǘƛ DƛƻǾŀƴƴƛ /ŀǊƭƻΥ ŀȊƛŜƴŘŀ ŀƎǊƛŎƻƭŀ ŎƘŜ ǎƛ ƻŎŎǳǇŀ ŘŜƭƭΩŀllevamento di selvaggina; 

ҫ ά[ŀ wƻƎƎƛŀέ Řƛ ±ŀƭǘǳƭƛƴƛ DΦΥ ŀȊƛŜƴŘŀ ŀƎǊƛŎƻƭŀΦ 

Per quanto riguarda il registro delle emissioni ETS della UE, le aziende coinvolte sono due: 

ҫ 9ǳǊƻƎǊŀǾǳǊŜΥ ƎƛŁ ƛƴŎƭǳǎŀ ƴŜƭƭΩŜƭŜƴŎƻΤ 

ҫ SAME Deutz-Fahr Italia: azienda che produce trattori, macchine da raccolta, motori e 

macchine agricole. 

I soggetti sopra elencati sono stati coinvolti nella raccolta di dati di consumo per validare le banche 

dati finora utilizzate nella costruzione degli inventari e iniziare ad aprire tavoli di confronto anche in 

ǳƴΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ŘŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ǇǊŜǾƛǎǘŜ Řŀƭ t!9{ ǇŜǊ ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ǇǊƻŘǳǘǘƛǾƻΦ 

In particolare, si sottolinea poi che, pŜǊ ƭΩŀǊŜŀ Řƛ ¢ǊŜǾƛƎƭƛƻ, ƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ ŝ ƻƎƎƛ ǳƴŀ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ Řƛ 

ǊƛƭƛŜǾƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ƭƻŎŀƭŜΣ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀŘ Ŝǎǎŀ ǊƛŎƻƴŘǳŎƛōƛƭŜ Ƙŀ ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ 

importanti ricadute di natura economica, sociale, ma anche ambientale e paesaggistica. Tuttavia, 

ƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŘŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŀƎǊƛŎƻƭƻ ŝ ƛƭ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƻ Řƛ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŜǾƻƭǳǘƛǾƻ Řƛ ƭǳƴƎƻ ǇŜǊƛƻŘƻ 

condizionato dalle più ampie trasformazione ŘŜƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ ƛƴ ƎŜƴŜǊŀƭŜΦ 

Con il trascorrere degli anni si è notata una costante diminuzione nel numero di imprese dedite 

ŀƭƭΩŀƭƭŜǾŀƳŜƴǘƻ secondo dinamiche aggregative, cui corrisponde un aumento del numero di capi 

allevati. Attualmente infatti, dai dati reperiti dal Sistema Informativo Agricoltura di Regione 

Lombardia (SIAR) è possibile stimare 102 aziende attive nel comune di Treviglio. 

LƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘŜ ƴƻǘŀǊŜ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŎƻƳǳƴŀƭŜ Řƛ ¢ǊŜǾƛƎƭƛƻ ŘŜƭƭŜ ŀǊŜŜ Řƛ 

ƳŀƎƎƛƻǊŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ǇŜǊ ƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀΦ ¦ƴ ŀƛǳǘƻ ǾƛŜƴŜ Řŀƭƭŀ ŀǇǇƻǎƛǘŀ ǘŀǾƻƭŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƎƭƛ 

studi del PGT, relativa alla produttività agricola dei suoli. In linea di massima emerge come i terreni di 

maggiore interesse (alta produttività agricola) si ritrovino soprattutto in posizione est sud-est del 

territorio comunale; una porzione estesa di territorio ad alta produttività si ritrova inoltre tra gli 

abitati di Castel Cerreto e Geromina. 
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figura 2-5 _ Studio della componente rurale ed agroambientale del Piano di Governo del Territorio: carta della 
produttività agricola dei suoli (fonte: PGT) 

 

2.1.5 Il sistema infrastrutturale 

Treviglio è un importante nodo stradale e ferroviario della Regione Lombardia. La città è attraversata 

dalla Strada Statale 11 Padana Superiore, che collega Torino con Venezia, fino agli anni sessanta 

principale asse di collegamento in direzione est-ovest del Nord Italia. A Treviglio partono numerose 

strade provinciali e statali tra le quali: la Strada statale 42 del Tonale e della Mendola, che collega il 

centro con Bergamo, la Strada provinciale 128, la Strada provinciale 129, la Strada provinciale 136, la 

Strada provinciale 141, la Strada provinciale 142 e la Strada statale 472 Bergamina, che collega il 

comune con Lodi. 

Per quanto riguarda il trasporto su rotaia, Treviglio è dotata di due stazioni ferroviarie: 

ҫ la stazione di Treviglio, che si trova sull'importante linea ferroviaria Milano - Venezia ed è 

punto di diramazione delle linee per Bergamo e per Cremona 

ҫ la stazione di Treviglio Ovest, posta sulla linea per Bergamo 

Dal 13 dicembre 2009, la stazione di Treviglio funge da capolinea orientale delle linee S5 ed S6 del 

servizio ferroviario suburbano di Milano. Il territorio comunale è stato inoltre interessato dalla 

realizzazione dei due ulteriori binari riservati alla linea ad alta velocità Milano-Verona. 

Sono state progettate e realizzate un buon numero di piste ciclabili (13.1 km di piste ciclabili in sede 

propria e 25.7 km ad uso promiscuo, fonte PGT) ed è stato attivato un servizio di bike sharing 

ŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻ ά/ŜƴǘǊƻ ƛƴ ōƛŎƛέ ŘŀƭƭŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛstiche bici color arancione situate alle stazioni ferroviarie 

cittadine e nella piazza principale. 


























































































































































































































































