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Gli APQ nella programmazione della politica 

regionale e nazionale

Il ruolo del NUVV  Valle 

d’Aosta
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Le funzioni del NUVV

 

 

N Fasi del 
ciclo della 
programmaz
ione 

Bisogni 
conoscitivi 

Utilizzatori Supporto fornito Output /strumenti 
prodotti 

A Costruzione 
Intesa 
Istituzionale 
di 
Programma 

Identificazione 
dei bisogni a cui 
la politica vuole 
rispondere 

Direzione politiche e 
programmi 
comunitari/statali 

Supporto alla 
conduzioni 
dell’analisi 
propedeutiche 
all’intesa 

Analisi di contesto 
Analisi SWOT 

Selezione 
settori/interventi 

Direzione politiche e 
programmi 
comunitari/statali 

Supporto alla 
valutazione delle 
alternative 
progettuali 

Quadro logico 
Matrice coerenza esterna 

Definizione delle 
informazioni da 
rilevare per gli 
interventi  
ricompresi in 
APQ 

Direzione politiche e 
programmi 
comunitari/statali 
 
Direzioni regionali 
competenti per settore 

Supporto rispetto 
adempimenti CIPE 
 
Supporto all’analisi 
delle informazioni 
esistenti 

Scheda progettuale APQ 
 
 
 
Analsi diverse 

B Definizione 
APQ 

Lettura 
complessiva sulla 
coerenza e i 
risultati attesi 
dagli APQ e sulla 
fattibilità degli 
interventi 

Regione/CIPE Supporto alla 
valutazione ex ante 
degli interventi 

Relazione di 
accompagnemento degli 
interventi 

C Valutazione 
dei risultati 
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Il modello organizzativo

Strutture 

regionali 

da coinvolgere

Servizio

valutazione 

e verifica

Gruppo 

di 

coordinamento Gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro

Direzione 

politiche 

e programmi

comunitari e

statali

NUVV
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Relazione di 

accompagnamento
Relazione di 

accompagnamento

Scheda progettualeScheda progettuale

Griglia di

valutazione
Griglia di

valutazione

Individuazione 

dei settori

Giunta 

regionale

Comunicazione 

CIPE e alle Strutture 
regionali competenti 

per settore

CIPEDir politiche e 

programmi 

comunitari e statali

Strutture    

regionali da 

coinvolgere

Nuvv/

struttura di 

supporto

b)3 Nota alla Giunta 

b)2 Supporto 

alla selezione 
dei progetti

b)2 Supporto 

alla selezione 
dei progetti

b)1Raccordo per 
compilazione 

campi griglia

b)Predisposizione 

griglia di valutazione

a)Deliberazi

one CIPE

Raccordo con 

direzione per 
condivisione 

scheda

Raccordo con 

direzione per 
condivisione 

scheda

Elaborazione 

relazione di 

accomp.

Elaborazione 

relazione di 

accomp.

Condivisione 

scheda 

progettuale

Acquisizione del 

parere del NUVV

Validazione

relazione
Validazione

relazione

Legenda 

Attori

Fasi

StrumentiStrumenti

Il processo di coinvolgimento

 

 

Compilazione 

relazione 

tecnica

Acquisizione 

relazione tecnica
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Gli strumenti: la griglia di valutazione delle 

alternative

 

 

 
Griglia di valutazione delle alternative 

 Criteri di 
valutazione/vin
coli 
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p
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D
is
p
o
n
ib
il
it
à
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i 
fo
n
ti
 

in
fo
rm
a
ti
ve
 

A
lt
ri
 c
ri
te
ri
 

Interventi Intervento X      

 Interventi Y      

 Intervento Z      

 Intervento K      
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Gli strumenti: lo schema di relazione 

progettuale APQ
Capitoli Paragrafi 

Inquadramento territoriale e socio-economico del settore di riferimento, in assenza di 
intervento e in presenza di intervento 

Analisi quali-quantitativa (per gruppi di beneficiari) della domanda attuale e prevista dei 
servizi da erogare in assenza e in presenza dell’intervento 

Quadro di 
riferimento 
generale 

Analisi quali-quantitativa dell’offerta attuale e prevista in assenza e in presenza 
dell’intervento 

Descrizione della strategia per il settore di riferimento Strategia e 
obiettivi 
prioritari 

Descrizione degli obiettivi prioritari da perseguire con intervento 

Descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dell’intervento, localizzazione, 
dimensioni, ecc. 

Cronoprogramma, su base mensile, di realizzazione dell’intervento (presentazione, 
mediante diagramma di Gantt, delle diverse fasi di attuazione dell’intervento: 
progettazione, acquisizione autorizzazioni e disponibilità immobili, indizione gare 
d’appalto e aggiudicazione lavori, realizzazione, entrata in esercizio) 

Compatibilità ambientale 

Descrizione della fattibilità procedurale/amministrativa 

Descrizione 
dell’intervento 

Adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali (stato della progettazione, verifica 
delle autorizzazione/pareri necessari per la realizzazione dell’intervento e tempi previsti 
per l’acquisizione, disponibilità degli immobili necessari per la realizzazione 
dell’intervento, compatibilità urbanistica, ecc.) 
Verifica delle interferenze con altre infrastrutture 
Costi di investimento (indicando separatamente l’IVA, se sostenuta definitivamente dalla 
stazione appaltante) e relative fonti di finanziamento 
Sostenibilità finanziaria a regime (con riferimento ai costi e ai rientri di gestione) 
Analisi di rischio e sensitività per la realizzazione dell’intervento  
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Cap ito li P aragra fi 

Coerenza  e sterna , anche  m ed ian te  appo site  m atric i d i co erenza  tra 
g li ob ie ttiv i d e ll’in te rven to  p ropo sto  e  le  lin ee d i ind ir izzo , le  
p rio rità  e  i p rogramm i d i live llo  com un ita rio , s ta ta le  e  reg ionale  

V erifica  de lla  
coerenza  
p rog ramm atica 

Coerenza  in tern a  (con  rife rim en to : a lla  sequenza  tecn ico -
p ro cedu ra le  con  cu i è  s ta to  ind iv iduato  l’in te rven to ; a lla  coerenza 
tra  ob ie ttiv i e  in terven to  p rev isto , anche  m ed ian te  la  d efin iz ione 
d e ll’a lb ero  deg li ob ie ttiv i; a ll’in tegraz ione  de ll’in terven to  con  a ltr i 
in terven ti in  co rso  d i rea lizzaz ione  o  p rogramm ati) 

O bie ttiv i 
d e ll’in te rven to  

D escriz ione e  quan tificaz ione  d eg li ind ica tori (ind icare  i va lo ri d i 
con testo  e  i va lo ri-ob ie ttivo  che  l’in terven to  s i p ropone d i 
ragg iungere ) d i rea lizzaz ione  f isica , d i risu lta to  e , o ve  po ssib ile , d i 
im patto . T ali ind ica tori m isu rano  rispettivam en te : l’av anzam en to  
fis ico  d e ll’in terven to ; il ragg iung im en to  deg li e ffe tti d ire tti ed  
imm ed ia ti p rodo tti d all’in terven to ; le  conseguenze de ll’in terven to  
a l d i là  d eg li e ffe tti imm ed ia ti 

 

Schema di relazione progettuale APQ (continuo)
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Capitoli Contenuto della 
relazione 

Specifica 

0 Premessa Ruolo dei NUVV nella programmazione 
FAS 

1 Ricostruzione degli 
elementi minimi 

Sintesi delle informazioni contenute nello 
schema di relazione tecnica 

2 Verifica della coerenza 
programmatica 

Verifica della coerenza interna/esterna 

3 Elementi informativi sugli 
effetti economico-sociali 
attesi 

o Analisi descrittiva 
o Individuazione e quanitifcazione batteria 
di indicatori di impatto 

4 Sintesi della valutazione di 
fattibilità esistenti 

Raccolta dati: 
1. documentazione esistente 
2. informazioni raccolte ad hoc 
 

5 Conclusione Espressione giudizio sulla base delle 
evidenze quali/quantitative emerse rispetto 
ognuno dei contenuti degli APQ 

 

Relazione di accompagnamento degli interventi

 

 


