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La nuova PAC tra novità e continuità con il passato

Patrizia Borsotto Ilaria Borri 
Roberto Cagliero Francesca Moino 

CREA Centro di Politiche e Bioeconomia

Università degli Studi di Torino
| 18 dicembre 2023

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA. 
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IL CREA PB

. 
Il Centro sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e
sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca.

È organo di collegamento tra l’Italia e l’UE per la Rete di Informazione Contabile
Agricola (RICA), che costituisce una raccolta di informazioni socioeconomiche
originali e dettagliate, relative a un campione di aziende, classificate sulla base di
una tipologia comune.

È soggetto attuatore del Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) che
l’attuazione della politica europea di sviluppo rurale.

Il Centro partecipa al Piano Operativo Agricoltura (POA) con attività di supporto
tecnico-scientifico per la programmazione degli investimenti irrigui, il recepimento
della normativa comunitaria in materia e l’integrazione sinergica con le politiche
ambientali, politiche nazionali e regionali.

www.reterurale.it
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I progetti di «comunicazione» e informazione

EVENTI

5

6



23/01/2024

4

Alcuni output specifici

https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go

https://www.reterurale.it

Supporto alla definizione delle politiche
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“….e il giuoco cominciò. 

Alice pensava che in vita sua non 
aveva mai veduto un terreno più 
curioso per giocare il croquet.

Era tutto a solchi e zolle; le palle 
erano ricci, i mazzapicchi erano 
fenicotteri vivi, e gli archi erano 
soldati vivi, che si dovevano curvare 
e reggere sulle mani e sui piedi.”
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The Futurist

Go to
www.menti.com
and use the code

https://www.menti.com/bwzmhk1ivy

Code: 51131358
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Chat Gpt

La transizione ecologica, nota anche come transizione verso 

l'ecosostenibilità o transizione verso un'economia verde, si 

riferisce a un processo di cambiamento verso un modello 

economico e sociale più sostenibile e rispettoso dell'ambiente. 

Questo concetto si basa sull'idea di affrontare le sfide ambientali, 

come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, 

l'inquinamento e l'esaurimento delle risorse naturali, attraverso 

una serie di azioni coordinate.

Chat Gpt

Riduzione delle emissioni di gas serra: Promuovere l'uso di fonti di energia 
rinnovabile, migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni provenienti da 
settori come l'industria e i trasporti.
2.Conservazione della biodiversità: Proteggere gli ecosistemi naturali, preservare 
la diversità biologica e adottare pratiche agricole sostenibili.
3.Efficienza nell'uso delle risorse: Ridurre lo spreco di risorse, promuovere il 
riciclo e l'economia circolare per minimizzare l'impatto ambientale delle attività 
umane.
4.Sviluppo di tecnologie verdi: Investire in tecnologie e processi produttivi più 
puliti e sostenibili, incoraggiando l'innovazione nel settore delle energie 
rinnovabili, delle tecnologie pulite e delle pratiche sostenibili.
5.Promozione di stili di vita sostenibili: Educare la popolazione sull'importanza di 
pratiche quotidiane sostenibili, come ridurre l'uso di plastica, adottare trasporti 
pubblici o a basse emissioni e scegliere prodotti ecologici.
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Chat Gpt

La transizione digitale si riferisce al processo di adozione e 

integrazione delle tecnologie digitali all'interno di diverse sfere 

della società, dell'economia e delle istituzioni. Questo 

cambiamento è guidato dalla crescente disponibilità e dall'uso 

diffuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(TIC), e mira a migliorare l'efficienza, l'innovazione e la 

competitività, nonché a trasformare i modi in cui le persone 

interagiscono e lavorano

Chat Gpt

Alcuni aspetti chiave della transizione digitale includono:

1. Integrazione di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, IoT, blockchain, per 

migliorare processi esistenti o crearne nuovi.

2. Digitalizzazione dei processi: Trasformazione dei processi in processi digitali.

3. Big Data e Analytics

4. Cloud Computing: Accesso e condivisione (scalabilità, flessibilità e la riduzione dei costi).

5. Connettività: Espansione delle reti.

6. Educazione digitale: sia a livello scolastico che professionale.

7. Cambiamenti nei modelli di business
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e quindi…..

La transizione ecologica è 
spesso un obiettivo chiave per 
affrontare le sfide ambientali 
globali e contribuire a un 
futuro più sostenibile per il 
pianeta. Governi, aziende, 
organizzazioni non 
governative (ONG) e cittadini 
giocano un ruolo importante 
nell'implementare politiche e 
pratiche che favoriscono 
questa transizione

La transizione digitale può avere impatti significativi su 
diverse industrie, settori e aspetti della vita quotidiana, 
con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, l'accessibilità e 
la qualità dei servizi, oltre a promuovere l'innovazione e 
la competitività a livello globale.

“Una politica pubblica è l ’ insieme
delle azioni...
in qualche modo correlate alla
soluzione di un problema collettivo...
che sia generalmente considerato di
interesse pubblico”

Bruno Dente

Le politiche pubbliche in Italia, Bologna, Il 
Mulino, 1990

la linea di scrimmage
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la linea di scrimmage

la linea di scrimmage

Prospettiva delle pressioni
sull’ambiente a causa della

potenziale eccedenza di 
azoto nel 2030: un impatto

variegato nell’UE

Fonte: JRC basato sul modello CAPRI, presentato alla DG AGRI nel 2017.

< 50
50 – 75
75 – 100
100 – 150
> 150

Eccedenza
potenziale di azoto: 
situazione prevista
nel 2030 (in kg N / 
ha)
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la linea di scrimmage

Necessità di 
offrire una

prospettiva ai
giovani

agricoltori
nell’UE

la linea di scrimmage

THE TREATY ON THE FUNCTIONING
OF THE EUROPEAN UNION 

Articolo 11
Le esigenze connesse con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrate nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche e 
azioni dell'Unione, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile
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la linea di scrimmage

External coherence
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External coherence

External coherence

Nessuna emissione netta di gas serra entro 2050
Crescita economica disaccopiata dall’uso delle risorse

Nessuno e nessun territorio lasciati indietro

Biodiversity Strategy for 2030
Circular economy action plan

Chemicals strategy for 
sustainability

Organic action plan
8th Environment Action 

Programme

Blue economy strategy
Zero pollution action plan

Waste and recycling
Sustainable batteries

‘Farm to Fork’ strategy
Common Fisheries Policy

Il Green Deal europeo prevede un piano d'azione volto a:
•promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare
•ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento

Il piano illustra gli investimenti necessari e gli strumenti di finanziamento disponibili e spiega come 
garantire una transizione equa e inclusiva.

L'agricoltura e le zone 
rurali sono al centro del 

Green Deal europeo 

La nuova PAC sarà uno 
strumento fondamentale 

per conseguire le 
ambizioni della strategia 

"Dal produttore al 
consumatore" e della 

strategia sulla biodiversità
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External coherence

Farm to fork 
Sostenibilità dei sistemi agroalimentari

(food systems): riprogettarli

Perchè:

• Quasi 1/3 delle emissioni globali di gas 
serra

• Elevato consumo di risorse naturali
• Perdità di Biodiversità

• Impatti negativi sulla salute
• Equi guadagni per diversi attori della

filiera, specie tra i produttori primari

Verso…

Impatto Ambientale neutro o positivo

Mitigare il cambiamento climatico

Adattarsi al cambiamento climatico

Invertire la perdita di Biodiversità

Sicurezza alimentare e cibo sano

Tutelare i prezzi del cibo, fair trade e 

equi guadagni per la filiera

External coherence

La strategia Farm to Fork è 
il cuore del Green Deal 
Europeo e affronta le sfide 
legate alla sostenibilità dei 
sistemi alimentari
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External coherence

L'altro pilastro del 
Green Deal 
Europeo è la 
strategia UE sulla 
biodiversità e 
mette a sistema 
principi di 
gestione 
ambientale 
dettagliati in 
diversi ambiti

La politica agricola comune dell'UE è un insieme di 
leggi (Corpus di norme) adottate dall'UE per offrire una 
politica unificata comune in materia di agricoltura. 

La sua origine si fonda sull'articolo 38, paragrafo 1, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
«L'Unione definisce e attua una politica comune 
dell'agricoltura e della pesca. Il mercato interno 
comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei 
prodotti agricoli.»

E’ una politica dinamica che, attraverso riforme 
successive, si è adattata alle nuove sfide che si 
pongono all'agricoltura europea.

PAC  Come funziona (basi)
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PAC  Come funziona (basi)

CONOSCENZA E INNOVAZIONE

OBIETTIVI GENERALI

1) Promuovere un settore 
agricolo intelligente, 
resiliente e 
diversificato

che garantisca la 
sicurezza alimentare

2) Rafforzare la tutela 
dell’ambiente e l’azione 
per il clima….

3) Rafforzare il tessuto 
socioeconomico delle
aree rurali 

OBIETTIVI SPCIFICI 

PAC  Come funziona (basi)
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External coherence

Baralla S. (2020), L’attuazione della politica
agricola a supporto dei Sustainable 
Development

Il contributo dell’agricoltura e gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
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La PAC è suddivisa in due pilastri 
I PILASTRO – Sostegno diretto + 
Mercato
II PILASTRO – Sviluppo rurale

Tre principali settori di intervento:
•sostegno diretto (primo pilastro)

•misure di mercato (primo pilastro)

•sviluppo rurale (secondo pilastro)

PAC  Come funziona (basi)

Secondo Pilastro 
(Sviluppo Rurale)Primo Pilastro

Azione selettiva: i beneficiari sono 
selezionati sulla base di bandi

Azione a largo spettro 
(la maggioranza delle aziende)

• Investimenti: contributi a fondo 
perduto

• Impegni pluriennali: pagamenti 
annui commisurati agli impegni

Pagamenti annuali basati su titoli

Attuazione con i PSR (RAP)Attuazione nazionale

Cofinanziamento UE, Stato e RegioneFondi solo UE

PAC  Come funziona (basi)
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PAC  Come funziona (basi)

21 PROGRAMMI DI 
SVILUPPO RURALE PSR

+
1 PROGRAMMA 

NAZIONALE
+ 

RETE RURALE 
NAZIONALE

1 Piano Strategico Nazionale PAC (PSP)  sarà 
operativo a partire dal primo gennaio 2023, e 
comunque a seguito della Decisione di 
approvazione della Commissione europea

21 complementi 
regionali per lo 
Sviluppo Rurale (CSR)

Dal 1 gennaio 2023

37

38



23/01/2024

20

Dal 1 gennaio 2023

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27

Dal 1 gennaio 2023
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Cosa dice il PSP

AIUTI DIRETTI PAC 2023-2027

Interventi 
Settoriali

CIS 

CRISS

BISS

Ecoschemi

CIS-IF
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PAC
Sostegno Base al reddito per la sostenibilità

Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

Sostegno accoppiato al reddito

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Interventi settoriali

Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere animale

CONDIZIONALITA’ RAFFORZATA

Cosa dice il PSP
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SVILUPPO RURALE 
2023-2027
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PAC

Investimenti, compresi investimenti nell’irrigazione 

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

Cooperazione

Strumenti di gestione del rischio

Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere animale

AKIS (KNOW - SRH)

RISK (SRF)

ANC
(SRB)

INVEST 
(SRD)

ENVICLIM 
(SRA)

COOP 
(SRG)

INSTAL
(SRE)

Insediamento giovani agricoltori e nuovi agricoltori, avvio di nuove imprese rurali

Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatoriASD
(SRC)

19

3

4

3

4

10

6

29 20

78 INTERVENTI
+ 20 TRASCINAMENTI

Cosa dice il PSP

Architettura verde
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Architettura verde

Architettura verde

45

46



23/01/2024

24

CONDIZIONALITA’: 
7 BCAA (clima/ambiente; acqua, suolo, stock di 
carbonio, paesaggio) e requisiti Direttiva Nitrati e Natura 
2000; 13 CGO

GREENING (3 obblighi dettagliati su 
diversificazione delle colture, prati permanenti e 
aree di interesse ecologico)

MISURE PER CLIMA E 
AMBIENTE DEL II PILASTRO 
(Misure ACA)
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2014-2022

BENEFICIARI E SUPERFICI

CONDIZIONALITA’ RAFFORZATA: 
9 BCCA (clima/ambiente; 14 pratiche base su criteri 
minimi europei (cambiamenti climatici, acqua, suolo, 
biodiversità, paesaggio) e requisiti Direttiva Nitrati, 
Direttiva Quadro Acque e Natura 2000 ; 11 CGO

Misure per il 
Clima/Ambiente del 
II Pilastro (SRA) 

REGIMI ECOLOGICI del 
I PILASTRO 
(ECOSCHEMI)

2023-2027
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LE
BENEFICIARI E SUPERFICI

CONDIZIONALITA’ RAFFORZATA ed ECOSCHEMI approccio nazionale
PAGAMENTI SRA approccio regionale

ARCHITETTURA 
VERDE

Architettura verde

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
Le BCAA rappresentano le condizioni agronomiche ed ambientali minime in cui 
dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli, specialmente quelli non più utilizzati a fini 
di produzione dalle aziende; ogni requisito delle BCAA si chiama norma.

Criteri di Gestione Obbligatori
I CGO sono rappresentati da direttive e regolamenti comunitari (chiamati atti) relativi
alla sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, ambiente e benessere degli
animali, il cui rispetto è soggetto a controllo.
I CGO sono disposizioni di leggi già in vigore e derivanti dall’applicazione nazionale di
corrispondenti disposizioni comunitarie (Es. Direttive Uccelli e Habitat).

CONDIZIONALITA’ 
RINFORZATA

Architettura verde
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Condizione di accesso per pagamenti diretti - BISS (Sostegno di base al reddito per la sostenibilità) 

Livello da superare per ECO-schemi e interventi ACA del II Pilastro (SR) 

Ex- Greening

Nuova

Nuova

Nuova
(ripresa dal
Greening)

Ex- Greening

Ex- Greening

Nuova

Architettura verde

ECOSCHEMI

Componente dei pagamenti diretti
Pagamenti in favore dei genuine farmer che VOLONTARIAMENTE

• si impegna in pratiche benefiche per clima e ambiente che vanno oltre la 
condizionalità e qualsiasi altro requisito obbligatorio previsto dalla legge nazionale 
e comunitaria

• sono differenti dagli impegni di gestione per i quali sono concessi pagamenti nel II 
pilastro

Il sostegno è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di: 
• pagamento aggiuntivo al sostegno di base
• pagamento compensativo di tutto o parte dei maggiori costi o del mancato 

guadagno derivanti dall’impegno

 Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione della antimicrobico resistenza e il benessere animale

 Eco - schema 2 Inerbimento delle colture arboree

 Eco - schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico

 Eco - schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

 Eco - schema 5 Misure specifiche per gli impollinatori
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Agricoltura 4.0

Agricoltura 4.0
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Agricoltura 4.0

1) riduzione del divario 

digitale; 

2) aumento dell’utilizzo dei 

dati; 

3) sviluppo di modelli 

imprenditoriali digitalizzati.

Agricoltura 4.0
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Agricoltura 4.0

Di che parliamo?
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Di che parliamo?

Spesa Pubblica 
programmata

BISS - Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 8.451.602.212
CRISS - Sostegno ridistributivo complementare al reddito per sostenibilità 1.760.750.461
CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori 352.150.092
Ecoschemi 4.401.876.152
Aiuti accoppiati 2.641.125.690

Aiuti settoriali Ortofrutticolo, Vitivinicolo, Olivicolo, Apistico, Pataticolo 3.258.445.599
Impegni ambientali e climatici 4.571.364.971
Indennità per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 1.460.151.558
Indennità per svantaggi specifici derivanti da requisiti obbligatori 34.984.445
Investimenti 4.291.136.857
Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali 756.336.933
Strumenti per la gestione del rischio 2.874.666.788
Cooperazione 1.308.740.241
Scambio di conoscenza e informazioni 222.192.428
Assistenza tecnica e Rete Rurale Nazionale 492.126.573

36.877.650.998

Aiuti diretti

Sviluppo rurale

Spesa Pubblica programmata

Tipologie di interventi

10,7 miliardi di euro, tra I e II pilastro, sono destinati ad 
interventi con chiare finalità ambientali:

5 ecoschemi
Agricoltura biologica
29 interventi agro-climatici –ambientali
Interventi forestali
Investimenti per la sostenibilità ambientale
Indennità compensative

Impegno ambientale come leva di competitività, da sostenere 
anche con rinnovato impegno su sistemi di certificazione 
nazionali di qualità 
Sinergia con interventi del PNRR (interventi per fotovoltaico e 
biometano, meccanizzazione e agricoltura di precisione, ecc.)

Di che parliamo?
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Di che parliamo?

Di che parliamo?
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Di che parliamo?

Storia di agricoltura:
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE

Roberto Cagliero  
CREA Centro di Politiche e Bioeconomia

Roberto.cagliero@crea.gov.it

Aosta, 25 gennaio 2024
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