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2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

 
 

2.1 e 2.2– Valore pubblico - Performance 

Premessa  

Il Comune di Foglizzo avendo una dotazione organica inferiore ai 50 dipendenti non risulta soggetto 
alla compilazione della presente sottosezione. Si ritiene comunque utile introdurre alcune specifiche 
riferite alle politiche intraprese che creano valore pubblico all’interno del Comune.  

Gli obiettivi strategici che il Comune di Foglizzo si è proposto di raggiungere sono corrispondenti di 
fatto al programma di mandato che è stato recepito e fatto proprio dal Consiglio comunale con 
deliberazione n° 18 del 12/06/2019. 

Con deliberazione della Giunta comunale n.27 del 15/04/2024 è stato adottato il Piano delle 
performance (PDP) anno 2024, nel quale sono contenuti gli obiettivi gestionali ed esecutivi di 
miglioramento individuati in attuazione degli Obiettivi strategici DUP. 

2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza 

Il Comune di Foglizzo ha un organico inferiore ai n. 50 dipendenti e quindi applica, nella stesura della 
presente sottosezione, le semplificazioni di cui al capo 10 della parte generale – programmazione e 
monitoraggio PIAO e RPCT - del PNA del triennio 2023/2025.  

Ciò premesso, ai sensi del PNA 2023 si specifica che, nel Comune di Foglizzo, durante l’anno 2023, 
non si sono verificati fatti corruttivi, né ipotesi di disfunzioni amministrative significative, né sono state 
introdotte rilevanti modifiche organizzative. Per tale motivo l’Ente si è avvalso della possibilità di 
confermare, per l’annualità 2024, il Piano triennale adottato nell’anno 2023, con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2024, rinviando il suo aggiornamento al momento di approvazione del 
P.I.A.O.  Le implementazioni programmate ed inserite nel presente documento programmatico sono le 
seguenti: 

a) mappatura dei processi a catalogo dei rischi di cui al punto 2.3.2.2. relativamente al seguente 
procedimento: Gestione fondi PNRR, fondi strutturali e relativi processi collegati ad obiettivi di 
performance. 

b) inserimento al punto 2.3.2.4.13 rubricato “Monitoraggio sull’attuazione del PTPCT” della 
periodicità e della modalità di svolgimento della verifica. 

La presente sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190/2012 e del dlgs 33/2013, 
integrati dal dlgs 97/2016 e s.m.i., e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli 
specifici programmati in modo  funzionale alle strategie di creazione di valore.  

In essa vengono individuati i processi ed in particolare le le attività a più elevato rischio corruttivo e le 
conseguenti misure di prevenzione e gestione del rischio, sulla base delle indicazioni della dirigenza e 
gli obblighi di Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm. e delle disposizioni del PNA 2019 e del 
PNA 2022 in una logica di integrazione con gli obiettivi delle sottosezioni precedenti, funzionali alle 
strategie di creazione di valore. 

2.3.1 -  Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2.3.1.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

La figura del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata oggetto di 
significative modifiche introdotte dal legislatore con il decreto legislativo n. 97/2016 e s.m.i.  



8 
 

La rinnovata disciplina: 
1. ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (acronimo: RPCT); 
2. ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo 

svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. 
La Legge 190/2012 all'articolo 1, comma 7, prevede che l’organo di indirizzo individui, “di norma tra i 
dirigenti di ruolo in servizio”, il responsabile anticorruzione e della trasparenza. 

Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di 
norma, nel Segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. 

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel 
Sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio 
della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, 
FAQ anticorruzione, n. 3.4). 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Ente è stato 
nominato il Segretario Generale, giusto decreto del Sindaco n.1 del 18.01.2022 pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Prevenzione della corruzione 
dal giorno 18.01.2022. 
Sulle attribuzioni e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT) nonché sui profili relativi al coordinamento tra le attività del RPCT e quelle delle altre strutture 
dell'Ente, l’Autorità ha adottato la delibera n. 840 del 02.10.2018, in cui sono state date indicazioni 
interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del 
RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione. 

 In particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e 
verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla 
Delibera 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT per l’accertamento delle inconferibilità ed 
incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di 
whistleblower. 

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il 
legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni 
all’amministrazione per contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali 
poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle 
amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l’intero sistema di 
controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. In 
tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di 
legittimità e di regolarità amministrativa e contabile. 

Sui poteri istruttori degli stessi RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura 
corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e 
documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più 
chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione. 

Sono stati affrontati anche temi più specifici sui rapporti fra RPCT di un’amministrazione vigilante e il 
RPCT di un ente vigilato, ritenendo che ogni RPCT è opportuno svolga le proprie funzioni in 
autonomia secondo le proprie responsabilità e competenze, ma non precludendo forme di leale 
collaborazione. Sono state svolte alcune considerazioni sul rapporto fra i poteri di RPCT e quelli di 
segretario di un ente territoriale nel caso di coincidenza dei ruoli in capo ad un unico soggetto, 
rinviando necessariamente alle rispettive discipline di riferimento. 

Alla citata delibera, che qui si intende integralmente richiamata, si fa pertanto rinvio. 

Con riferimento al caso in cui il RPCT sia anche titolare o componente di organi con funzioni di 
controllo, occorre valutare attentamente le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in capo al 
RPCT possono comportare. 

Resta comunque fermo che i poteri che possono essere esercitati in qualità di organo di controllo interno 
devono essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come RPCT. Come già indicato dall’Autorità 
è da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, 
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che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente 
di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. 

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, il 
legislatore con le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 (articolo 41, comma 1, lettera f) alla L. 
190/2012 ha stabilito che l’organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie 
“per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 

dell’incarico con piena autonomia ed effettività”. 

Pertanto secondo l’ANAC è “altamente auspicabile” che: 

→ il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del 
personale e per mezzi tecnici; 

→  siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la 
struttura.  

Quindi, a parere dell’Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo 
svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno 
assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici. 

Infine, l’articolo 1, comma 9, lettera c) della Legge 190/2012 impone attraverso il PTPC la previsione 
di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e 
sull’osservanza del piano. 

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, 
poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. 

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di 
predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto per l’esecuzione del PTPCT, in considerazione della 
dimensione dell’Ente e della complessità della materia, al fine di raggiungere il maggior grado di 
effettività dell’azione di prevenzione e contrasto, è costituito un gruppo permanente di lavoro, per lo 
studio ed il contrasto della corruzione, costituito da: 

→  il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

→  i Responsabili di Settore 
Il Gruppo permanente di lavoro collabora con il RPCT nell’elaborare gli aggiornamenti al piano 
triennale di prevenzione della corruzione e nel verificarne l'efficace e concreta attuazione 

2.3.1.2 Gli altri attori del sistema 

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di 
coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di 
predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. 

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori 
organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di 
gestione del rischio. 

Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al 
contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione. 

Di seguito, si espongono i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di gestione 
del rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali a garantire una piena 
effettività dello stesso. 

L’organo di indirizzo politico deve: 
→ valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo 

sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione; 
→ tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al 

corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano 
sviluppate nel tempo; 

→ assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali 
adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni; 
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→ promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, 
incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica 
che coinvolgano l’intero personale. 

I Responsabili di Settore devono: 
→ valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede 

di formulazione degli obiettivi dei propri settori; 
→ partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il 

RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la 
valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure; 

→ curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e 
promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la 
diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità; 

→  assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel 
PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione 
delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure 
specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei 
principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma); 

→ tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai 
dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione 
con il RPCT. 

I dipendenti devono: 
→ collaborare fattivamente con il RPCT e avere un’ampia condivisione degli obiettivi e dei valori 

stessi del sistema di prevenzione; 
→ rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT; 
→ partecipare all’attività formativa in materia di prevenzione della corruzione 

Il nucleo di valutazione deve: 
→ offrire, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e 

agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio 
corruttivo; 

→ fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la 
rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi; 

→ favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di 
gestione del rischio corruttivo. 

I Responsabili di Settore e i dipendenti sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del piano, 
anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il 
Comune di Foglizzo, qualunque forma esso assuma. 

Tutti i dipendenti del Comune di Foglizzo devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal 
piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante 
ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate 
alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti. 

Il Comune di Foglizzo si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del piano a tutti i 
citati dipendenti, e ad attuare specifici programmi di formazione che sarà obbligatoria e differenziata in 
funzione del livello di rischio in cui operano i dipendenti medesimi. 

I risultati relativi all’attuazione del piano sono contenuti nella relazione annuale elaborata ai sensi 
dell’art.1, comma 14, della Legge 190/2012 e pubblicati secondo i principi e le modalità previsti dalla 
vigente normativa nazionale, in particolare dal D. Lgs. 15 marzo 2013, n.33 e s.m.i. 

I risultati rappresentano elementi utili ai fini della valutazione dei soggetti destinatari. 
Il codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 18.03.2024 
costituisce fondamento e le disposizioni in esso contenute si integrano con quanto previsto nel presente 
piano.  
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Detto codice è stato revisionato ispirandosi alle Linee Guida approvate dall’ANAC con deliberazione n. 
177 del 19.02.2020, al nuovo decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla 
legge 29 giugno 2022, n. 79, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 62, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165”e al recente D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81 “Regolamento concernente 
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165».  

Sull’applicazione del codice di comportamento vigilano il Segretario Generale, i Responsabili di Settore 
e il Nucleo di Valutazione 

2.3.2.1 Analisi del contesto 

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto generale esterno ed 
interno. In questa fase, l’Amministrazione acquisisce attraverso il reperimento e l’elaborazione di 
informazioni e dati nazionali e locali, le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in 
relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno) sia alla propria 
organizzazione (contesto interno). 

• Contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 
strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’Amministrazione si trova ad operare possano 
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio 
corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione. 

A partire dal 2020 l’emergenza sanitaria connessa al COVID-19, con le relative misure poste in essere 
per contrastarla, hanno determinato una forte ricaduta sulle attività produttive generando una recessione 
paragonabile alla crisi finanziaria del 2007-2008. 

In questo contesto forti misure di sostegno alle attività produttive ed alle famiglie hanno attenuato gli 
effetti (decreti Covid), hanno consentito una ripresa della crescita (PNRR) ma, seppure le imprese si 
siano adattate con approcci più flessibili verso le tecnologie digitali ed il ricorso al lavoro agile, il 
subentrare della crisi Ucraina con il relativo esplodere del fenomeno dell’inflazione ha contribuito 
all’impoverimento della popolazione e ad una persistente crisi della piccola impresa dovuta sia 
all’aumento dei prezzi delle materie prime che alla carenza di liquidità. 

Di tale situazione potrebbero approfittarne le organizzazioni malavitose sempre più orientate ad una 
metamorfosi evolutiva con mire sia nel sistema imprenditoriale che pubblico. 

Ciò posto, l’obiettivo della trasparenza, come indica l’Autorità Nazionale Anticorruzione, deve essere 
prioritario per il Paese, specie in questa fase importante di realizzazione dei progetti del PNRR, e risulta 
essere l’elemento chiave, coniugato all’efficienza della pubblica amministrazione per far sì che la 
ripresa dell’Italia sia duratura e non si fermi al 2026. 

In merito ai dati nazionali, si fa riferimento alla “Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo 
stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” per l’anno 2021, presentata 
dal Ministro dell’Interno Lamorgese al Parlamento il 20 settembre 2022 sulla Criminalità organizzata e 
sugli esiti e risultati dell’azione di contrasto a livello nazionale. Relazione attività Forze di Polizia 2021 

Gli studi e le analisi elaborate negli ultimi dodici mesi sottolineano come la crisi generata dalla 
pandemia avrà l’effetto di accelerare cambiamenti economici e sociali che nell’era “pre-COVID” erano 
ancora in uno stato embrionale. È in questa transizione che le mafie potrebbero inserirsi per rafforzare 
la sfera dei traffici illeciti “tradizionali” ed estendere i tentativi di infiltrazione nell’economia legale e 
nella gestione della cosa pubblica.  

Al di là delle differenze esistenti tra le diverse consorterie, la criminalità organizzata ha dimostrato in 
questi anni di perseguire due obiettivi: a mantenere la presa sulle aree di radicamento storico, attraverso 
il controllo del territorio e l’assoggettamento delle attività economiche; a infiltrarsi, al di fuori delle 
regioni di origine, nel tessuto economico-finanziario, attraverso gli strumenti dell’usura e 
dell’estorsione ovvero quelli più tipici del white collar crime, quali l’ingerenza negli appalti e, più in 
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generale, nelle sovvenzioni pubbliche ed europee. In entrambi i casi, le mafie fanno ricorso a “sistemi” 
più evoluti rispetto ai metodi violenti “tradizionali” che vengono lasciati alle forme di criminalità di più 
basso rango. I modi operandi praticati dalla delinquenza organizzata fanno sempre più frequentemente 
appello alle intimidazioni e alla corruzione.  

È in questo contesto che assume un ruolo fondamentale il cosiddetto “capitale relazionale” che le 
organizzazioni criminali si sono “costruite” nel tempo, stringendo rapporti con “l’area grigia” dei 
soggetti compiacenti appartenenti al mondo della finanza e dell’imprenditoria.  

A tali fattori si associa un’ingente disponibilità economica proveniente dai traffici illeciti, primo tra tutti 
quello degli stupefacenti, che le organizzazioni mirano a immettere nel circuito dell’economia legale 
attraverso tecniche di riciclaggio sempre più raffinate. È facendo leva su queste caratteristiche che i 
sodalizi criminali hanno sviluppato una capacità di adeguamento alle trasformazioni geo-politiche, 
economiche e finanziarie, succedutesi negli ultimi decenni.  

Le analisi investigative più recenti concordano nel ritenere che con la diffusione della pandemia, le 
mafie, grazie proprio a questa “forza” adattiva, hanno accelerato i tentativi di penetrazione nel tessuto 
sociale economico. L’attività info-investigativa ha evidenziato, infatti, come l’infiltrazione sia 
preordinata a sfruttare le fragilità generate dalla crisi economica. Le manifestazioni di questa strategia 
puntano a creare una sorta di “welfare parallelo” nell’intento di costruire un nuovo consenso sociale e 
ad insinuarsi nel mondo produttivo sfruttando, attraverso i meccanismi dell’usura, le situazioni di 
difficoltà in cui versano imprenditori e commercianti a causa della mancanza di liquidità. 

 La tendenza all’inquinamento del tessuto economico-imprenditoriale ed al condizionamento dei 
processi decisionali delle pubbliche amministrazioni locali caratterizza tutte le maggiori organizzazioni 
malavitose e coinvolge la gran parte dei settori, spaziando da quelli più strettamente connessi ai progetti 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come l’ambientale e l’energetico, a quello delle 
costruzioni, all’agroalimentare, a quelli della ristorazione e della ricezione turistica, della sanità, della 
logistica, dei trasporti, dei giochi e delle scommesse ed in generale di tutti i comparti di rilevanza 
strategica.  

Nello svolgimento di tali attività, come in quella di predazione dei fondi nazionali e comunitari, si è 
ancora una volta rivelato prezioso l’apporto specialistico fornito dai consulenti esperti. Continuano ad 
essere oggetto dell’infiltrazione criminale strutture sanitarie pubbliche, sia perché “collettrici” delle 
risorse economiche destinate al servizio sanitario nazionale, sia in quanto potenziali canali di 
moltiplicazione di quel consenso sociale e politico che talvolta determina il controllo delle 
amministrazioni locali. Negli appalti del settore, sono stati rilevati episodi di affidamento di servizi e 
forniture a soggetti legati alle consorterie, anche conseguenti a condotte estorsive e/o corruttive. In 
generale, si sottolinea la progressiva sofisticazione dei modi operandi delle compagini criminali, tanto 
al fine di riciclare i proventi illeciti mediante articolati schemi di evasione ed elusione fiscale e 
l’impiego di evoluti strumenti di tecno-finanza, quanto per sfruttare asimmetrie normative antimafia 
tipiche di realtà estere, dove indirizzare parte delle attività illecite. 

 Nel 2021, l’azione investigativa ha consentito alle Forze di polizia di concludere numerose operazioni 
di polizia giudiziaria contro la la criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui 157 particolarmente 
rilevanti, con l’arresto di 1.773 persone. 

Livello Locale 

Per quanto riguarda il territorio dell’Ente, anche attraverso l’analisi dei dati in possesso del Comando 
dei Carabinieri - Stazione di Montanaro/Foglizzo, si segnalano i seguenti avvenimenti criminosi 
avvenuti nel corso dell’anno 2023: 

• Furti in abitazioni: 12 
• Furti presso  locali commerciali: 0 
• Omicidi: 0       Tentati omicidi: 0   Suicidi: 0    
• Denunce: per corruzione: 0 
• Incidenti stradali mortali: 0 
• Incidenti stradali con feriti: 3 
• Incidenti stradali veicoli: 0 
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Si evidenzia che il Comune di FOGLIZZO  è un ente di piccole dimensioni. 
Gli abitanti, alla data del 31/12/2023, sono essenzialmente occupati presso le aziende operanti nel 
territorio della Provincia e nel settore artigianale e commerciale. Le industrie locali non sono 
particolarmente sviluppate e l'agricoltura tende ad occupare sempre più marginalmente le famiglie. 

La superficie del Comune è di Kmq.15 km - Fiumi 0 e Torrenti n°1.  
 

• Contesto interno 
L’analisi del contesto interno investe aspetti correlati all’organizzazione e alla gestione per processi che 
influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L’analisi ha lo scopo di far emergere sia il 
sistema delle responsabilità che il livello di complessità della struttura. 

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di 
incidere sul suo livello di attuazione e adeguatezza. 

L’analisi del contesto interno è incentrata: 
→ sull’esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare 

il sistema delle responsabilità; 
→ sulla mappatura dei processi e delle attività dell’Ente, consistente nella individuazione e analisi 

dei processi organizzativi. 

Per il dettaglio della struttura organizzativa e l’organigramma del Comune si rimanda alla 
Sezione “Capitale Umano e Organizzazione” del presente piano (pag.29).    

A completamento dell’analisi del contesto interno si evidenzia che, in relazione alla componente 
politica ed alla struttura burocratica dell’Ente, negli ultimi cinque anni non si evidenziano reati contro la 
Pubblica amministrazione. 

2.3.2.2. La mappatura dei processi 

L’aspetto più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi 
alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, che consiste 
nell’individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi.  

L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di 
identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino 
potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 

Secondo l’ANAC, nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività 
che un’amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio 
di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.  

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti 
che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione 
(utente). 

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione.  

L’identificazione dei processi consiste nello stabilire l’unità di analisi (il processo) e nell’identificazione 
dell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere 
accuratamente esaminati e descritti.  

In questa fase l’obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e 
approfondimento nella successiva fase.  

L’ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l’attività svolta 
dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una 
analisi strutturata) a rischio. 

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l’identificazione dell’elenco completo dei processi 
dall’amministrazione. 

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “aree di 
rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.  

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le 
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amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche 
riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa 
svolte. 

Le “Aree di rischio” INDIVIDUATE sono le seguenti:   
1. Acquisizione e gestione del personale; 
2. Affari legali e contenzioso; 
3. Contratti pubblici; 
4. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
5. Gestione dei rifiuti; 
6. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
7. Governo del territorio; 
8. Incarichi e nomine; 
9. Pianificazione urbanistica; 
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e 

immediato; 

11. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e 
immediato.  

Oltre, alle undici “Aree di rischio” proposte dal PNA, il presente prevede un’ulteriore area definita 
“Altri servizi”. In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di 
rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.  

Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi 
collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.  

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate 
misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta 
analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si 
generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione. 

Nell’anno 2020, alla luce delle nuove indicazioni ANAC, sono stati rivisti alcuni processi, poi 
confermati nei trienni 2021/2023 e 2022/2024.  

In questa sede si procede alla revisione della mappatura dei processi a catalogo relativamente alla 
Gestione Fondi PNRR, Fondi strutturali e relativi processi collegati ad obiettivi di performance, così 
come previsto dal PNA 2022 -2024. 

Per la mappatura sono stati coinvolti i responsabili dei settori al fine di individuare gli elementi 
peculiari e i principali flussi. 

I procedimenti individuati con la collaborazione dei Responsabili di settore, correlati ai processi e alle 
attività svolte da ciascun ufficio, sono stati elencati nelle schede allegate, denominate “Mappatura dei 
processi a catalogo dei rischi” (Allegato A).  

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti 
(mediante l’indicazione dell’input, delle attività costitutive il processo, e dell’output finale) e, infine, è 
stata registrata l’unità organizzativa responsabile del processo stesso.   

Valutazione e trattamento del rischio 
Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella 
quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di 
individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del 
rischio)”.   

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.   

2.3.2.2.1 Identificazione del rischio 

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, 
relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.   

Come già precisato prima, secondo gli indirizzi del PNA, con i responsabili di settore, considerata 
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anche la dimensione organizzativa dell’ente è stata svolta un’analisi per singoli “processi” (senza 
scomporre gli stessi in “attività”, fatta eccezione per i processi relativi agli affidamenti di lavori, servizi 
e forniture).  

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), per i 
prossimi esercizi si cercherà di raffinare i processi passando dal livello minimo di analisi (per processo) 
ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi 
corruttivi.  

Le metodologie applicate sono le seguenti:  
• L’individuazione delle criticità  
• L’analisi del contesto,  
• Le risultanze della mappatura;  
• L’analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in 

altre amministrazioni o enti simili;   
• Segnalazioni ricevute tramite il “whistleblowing” o con altre modalità.  

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi sono stati formalizzati e documentati nel PTPCT 
producendo il catalogo dei rischi principali.  
Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate “Mappatura dei processi a catalogo dei 
rischi” (Allegato A). Il catalogo è riportato nella colonna G.  

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato dal Gruppo di lavoro.  

2.3.2.2.2 Analisi del rischio 

L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, 
identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione; 
stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.  

Fattori abilitanti 
L’analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il 
verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell’aggiornamento del PNA 2015 erano 
denominati, più semplicemente, “cause” dei fenomeni di malaffare).  

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro., sono stati 
considerati i seguenti i seguenti:  

• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati 
predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;  

• Mancanza di trasparenza;  
• Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  
• Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un 

unico soggetto;  
• Scarsa responsabilizzazione interna;  
• Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  
• Inadeguata diffusione della cultura della legalità;  
• Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.   

Stima del livello di rischio 
In questa fase si è proceduto alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di 
analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui 
quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.   

L’analisi si è svolta secondo un criterio generale di “prudenza” poiché è assolutamente necessario 
“evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure 
di prevenzione”.   

L’analisi si è sviluppata secondo le sub-fasi seguenti:  

Approccio qualitativo: l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai 
soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere 
non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.    


