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1. Co testo te ito iale e i uad a e to o os itivo dell’a ea di i te ve to 

 

Le ologiaàdeglià a ie tià ag i olià i à se soà latoà app ese taà elà o testoàattualeàu à te aàpa ti ola e teà

i po ta teàeà alà te poà stessoà i peg ati o.àGlià i u e e olià lega ià s iluppatisià elà o soàdeià ille ià t aà

p oduzio eà dià i oà pe à ilà soste ta e toà delleà popolazio ià u a e,à paesaggioà eà iodi e sit à ha oà i fattià

is oltiàdiàp i a iaà ile a zaà siaàpe à ua toà igua daà laàp oduzio eà heàpe à laà o se azio eàdelleàspe ie,à

degliàe osiste iàeàdeiàse iziàesse zialià heàessiàoff o o. 

La e toà eà laà su essi aà diffusio eà dell ag i oltu aà ellaà sto iaà u a a,à aà pa ti eà dalà Neoliti o,à ha oà

dete i atoà odifi azio ià suà astaà s alaàdeglià a ie tià atu ali.àMolteà spe ieà a i alià eà egetali,à sià so oà

adattateàaà uestià uo iàsiste iàa t opoge i iàeà eàso oàdi e tate,àal e oài àpa te,àst etta e teàdipe de tià

K e sà età al., .à álloà stessoà te poà laà iodi e sit à à i dispe sa ileà pe à l ag i oltu aà dalà o e toà heà

off eà ià fo da e talià se izià e osiste i ià dià o t olloàeà o te i e toà delleà spe ieà o i eà eà i festa tià eà dià

i polli azio eà áltie iàeàNi holls,à . 

Questoà e uili io,à aggiu toà i à te pià lu ghissi ià eà i à u à o testoà ge e aleà dià ag i oltu aà este si aà eà

s a sa e teà e a izzata,à à statoà essoàaàdu aàp o aàaàpa ti eàdallaà se o daà et àdelàNo e e to,à o à

l i te sifi azio eàdelleàp ati heàag i oleà heà o po ta,àadàese pio,àa pioàutilizzoàdiàpesti idiàeàfe tilizza tià

hi i i à eà laà e a izzazio e,à heà ha oà idottoà d asti a e teà eà o ti ua oà aà i a ia eà i à a ie aà

i po ta teàlaà iodi e sit àdegliàa ie tiàag i olià G ee àetàal.à . 

U aà se o daà i a iaà pe à laà iodi e sit à deglià ag oe osiste i,à pi à su dolaà aà o à e oà g a e,à à

l a a do oà delleà p ati heà ag i oleà eià setto ià e oà p odutti ià eà pi à a gi ali,à o eà adà ese pioà laà

o tag aàeàleàla deà edite a eeà “okosàetàal.à ;à)akkakàetàal.à . 

L i pattoà dell i te sifi azio eà suglià a ie tià ag i olià eà laà suaà itigazio eà à daà a ià u oà deià te ià pi à

di attutià i à iologiaà dellaà o se azio eà K e sà età al., à eà glià u elli,à istoà ilà lo oà uoloà e à otoà dià

i di ato iàdià ualit à iologi aà G ego àetàal.à ,àso oàdaàte poàu à odelloàp i ilegiatoàpe àstudia eàeà

poià o ito a eàgliài pattiàdell ag i oltu aài te si aàsullaà iodi e sit .àI àEu opa,ài àpa ti ola e,à elleàulti eà

de adià sià à assistitoà adà u à olloà delleà popolazio ià deià osiddettià fa la d i ds,à hia a e teà legatoà aglià

effettiàdelete iàeà isu a iliàdell i te sifi azio eàag i olaà Do aldàetàal.,à ;àDo aldàetàal.,à .àQuestoà

t e dà egati oàdell a ifau aàlegataàagliàa ie tiàag i olià à o ito atoà o àl utilizzoàdelà osiddettoàfa la d 

i d i de à edà à sti atoà i à u aà de es itaà delà %à eglià a ià - à dell'a o da zaà delleà spe ieà

o side ateà Fig.à ,àhttp:// .e .i fo/i di ato s .ht l . 

Bal fo dàetàal.à àha oàe ide ziatoà o eàlaà i e aàsugliàeffettiàdell i te sifi azio eàsullaà iodi e sit à

egliàulti iàa iàsiàsiaài e t ataàsuiàse i ati iàeàsuà oltu eàa uali.àálà o t a io,àleàdi a i heàdelàfe o e oà

sulleà oltu eàpe a e tià f utteti,àoli eti,à ig eti,àet . à so oà e oàstudiateàeà o os iuteàeàattual e teà laà

http://www.ebcc.info/indicators2012.html
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i e aàsullaà iodi e sit à elà o testoàdellaà iti oltu aà às a saàeà i e t ataàsuàaspettià oltoàspe ifi ià e.g.à

á lettazàetàal.,à . 

 

 

Fig.  - Il t e d del fa la d i d i de  dal  al . 
 
Laà olti azio eà dellaà ite,à i sie eà aà uellaà dell oli o,à à u aà delleà pi à a atte isti heà eà ide tita ieà dellaà

egio eà edite a eaà edà à t aà leà pi à diffuseà i à Eu opaà e idio ale,à istaà a heà laà suaà ote oleà esaà i à

te i iàe o o i i.àI àItaliaàlaàsupe fi ieà olti ataàaà ig etoà àdià i aà . àk à INEá,à àeà app ese taà

i aàilà %àdellaàsupe fi ieà azio ale.àIlà ost oàpaese,à elà ,à àdi e utoàilàp i oàp odutto eà o dialeàdià

i o,à o à . à ilio ià dià ettolit ià p odottià Laà “ta paà E o o ia,à . . à eà o à u à i a oà a uoà heà

supe aàià . à ilio iàdiàeu o. 

Laà o p e sio eà delà appo toà heà i te o eà t aà u aà oltu aà pe a e teà dià taleà ile a zaà e o o i aà eà

so ialeàeàl a ie teà à ui diàfo da e tale,àa heài à i t àdelàfattoà heà ellaà ifo aàdelà àdellaàPoliti aà

ág i olaàCo u eà PáC àleà oltu eàpe a e tiàso oàstateàes luseàdaà ualsiasiàfo aàdiàp ati aàaàfa o eàdellaà

iodi e sit à Pe e àetàal.,à .àQuestaàsituazio eà àp eo upa te,àaà o fe aàdelà fattoà heà laàpote zialeà

ido eit à pe à laà iodi e sit à delleà oltu eà pe a e tià siaà e oà o side ataà eà i e ataà ispettoà adà alt eà

fo eàdiàag i oltu a. 

Laà a atte izzazio eà deià fatto ià heà agis o oà sulleà o u it à iologi heà à fo da e taleà pe à defi i eà eà

p opo eàleà isu eàag oa ie taliàpi àadeguateàeàs ie tifi a e teàsuppo tateà adàese pioà ell a itoàdeià

Pia iàdià“ iluppoà‘u ale àpe à idu eàl i pattoàdete i atoàdallaàsuaài te sifi azio e.à 

LOlt epòàPa ese,ài à i t àdellaàsuaà ollo azio eàgeog afi a,àdelàsuoà li aà o àfo tiài flussià edite a eiàeàpe à

u à i sie eà dià a atte isti heà geologi heà eà pedologi he,à ospitaà pi à delà %à dellaà supe fi ieà lo a daà
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olti ataàaà ig eto;ài olt e,à àilàte ito ioàag i oloà ellaà egio eà heàp ese taàleà aggio iàeste sio iàdiàa eeà

ag i oleàp egiateà o ti ueà Boglia iàetàal.,à ;àB a illaàetàal.,à ,à heà a ta oàt aà l alt oàa heàu aà

i aà iodi e sit à a atte izzataàdaàta aà legatiàagliàa ie tiàag i oliàeste si i,àete oge eiàeà e à o se ati,à

alt o eàfo te e teà a efattiàoàesti ti.àQuestoài sie eàdià a atte isti heà eàfaàu àte ito ioàideale,àal e oà elà

o testoàdell Italiaàsette t io ale,àpe à o du eàstudià i atiàaà o p e de eàgliàeffettiàdell ag i oltu aàsullaà

iodi e sit àlegataàagliàa ie tiàag i oli. 

LOlt epòà pa ese,à i à ua toà pu toà dià o tattoà t aà egio ià iogeog afi heà diffe e tià eu osi i i aà eà

edite a ea ,à ospitaà i fattià e osià est e a e teà i heà eà di e sifi ateàeà s olgeà u à uoloà u ialeà pe à laà

o essio eà e ologi aà a heà i à u otti aà dià sposta e toà dià spe ieà eà ha itatà i à seguitoà alà is alda e toà

li ati o.àLaà ille a iaàsto iaàdià i te azio eàt aà o po e tià atu aliàeà la o oàdell uo oà ag i oltu a à eàfaà

u àluogoàdo eàlaà o se azio eàdeià alo iàa ie taliàeàdellaàfu zio alit à eà o essio e àe ologi aà o àpuòà

p es i de eàdall a o izzazio eàdellaàp oduzio eàag i olaà o àlaàtutelaàdellaà iodi e sit . 

Daàu à se pli eà sgua doàallaà fotoàa eaàdell a eaàe e geà su itoà o eà laàpo zio eà olli a eàdell Olt epòàsiaà

a atte izzataà daà u à alte a sià dià a eeà olti ateà aà zo eà os ate,à o à u à au e toà delleà se o deà o à ilà

es e eà dellaà uota,à ui dià e soà sud.à La eaà o à ospitaà e t ià u a ià dià g a dià di e sio ià eà a heà laà

de sit àdià i f ast uttu eà à oltoà i fe io eà ispettoàadàalt ià o testià egio ali;à leàp i ipalià i te uzio ià allaà

o ti uit àe ologi aà ell a eaà olli a eàso oà app ese tateàdallaàp ese zaàdiàesteseà olti azio ià sop attuttoà

ig eti ,àdo eàlaàpe ea ilit àe ologi aà àspessoà oltoà idotta. 

“eàdaàu àlatoàlaàpa teà o ta aàpa teà o ta a,àla ga e teào upataàdaàfo este,àospitaà asteàeste sio iàdià

a ie tià atu aliàoà atu alifo iàeàspe ieà' a is ati he'à ile a tiàt aàleà ualià lupoàCa is lupus,àa uilaà ealeà

A uila h saetos,àsala a d i aàdagliào hialià“ala a d i a te digitata,àgeot ito eàdià“t i atià“peleo a tes 

st i atii,àdall'alt oàlaàpa teàpia eggia teàdell'Olt epòà à a atte izzataàdaàu àpaesaggioài àla gaàpa teà olti atoà

i te si a e te,à o àele e tiàdià atu alit àu i atiàsop attuttoàp essoà o siàd'a uaàeàzo eàu ideà atu aliào,à

p e ale te e te,ài à a eà i atu alizzate àeàpe ea ilit àe ologi aàspessoà idotta. 

Nelà ezzoà sià ollo aà laà po zio eà ' olli a e',à o t addisti taà daà u à osai oà ag i oloà i à t a sizio eà e soà

os hiàaàsudàeà e soàag i oltu aài te si aàaà o d.àTaleàfas iaà olli a eàospitaài po ta tissi eàpopolazio iàdià

spe ieàdiàa ie tiàag i oliàedàe oto alià allodolaàAlauda a e sis,àtotta illaàLullula a o ea,à ala d oàA thus 

a pest is,à ste pazzoli aà diàMolto ià “ l ia su alpi a,à a e leà La iusà spp.,à zigolià E e iza spp.,à aà a heà

ia o eàCi aetus galli us,àpe hiaioloàPe is api o us . 
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1.1 

A ea di studio 

LOlt epòàpa eseà àu aàdelleàt eàa eeàgeog afi heà heàfo a oàilàte ito ioàdellaàp o i iaàdiàPa ia,ài sie eàaà

Lo elli aà eà Pa ese,à eà elà suoà o plessoà haà u aà supe fi ieà dià i aà . à k .à Mo fologi a e teà à

a atte izzatoà daà u à setto eà pla iziale,à deli itatoà aà o dà dalà o soà delà fiu eà Po,à eà daà u oà olli a eà eà

o tuoso,àappa te e teàaià ilie iàdelláppe i oàligu e,à heà aggiu geà uiàiàsuoiàli itiàsette t io ali:à uestaà

à l a eaàpi à a atte isti aà i à te i iàpaesaggisti iàeàa ie taliàedà à l u i oà le oàdiàte ito ioàappe i i oà

appa te e teàallaà egio eàLo a dia. 

Laltitudi eà es eàdaàNo dà e soà“ud,àdallaàpia u aàfi oàaià àà àdelà o teàLesi a.àLo og afiaàdell a eaà à

odellataàdaà i ueà o siàd a uaàaà a atte eàto e tizioà Ba do eggia,àVe sa,à“ u opasso,àCoppaàeà“taffo a à

heà o fluis o oà elàPoài àspo daàdest aà Boglia i,à . 

Ilà li aà à dià tipoà o ti e tale,à p ese ta doà fo tià es u sio ià te i heà stagio ali.à Ilà o fi eà p o i ialeà

e idio aleà distaà e à à k à dalloà spa tia ueà o og afi oà ligu eà eà iòà li itaà l i flue zaà edite a eaà suià

e sa tiàdell Olt epò, heà o u ueà isultaàpe epi ileàeàdete i aàte pe atu eà edieàpi àalteà ispettoàalleà

uoteàa alogheàdelleàP ealpià CMLà-àCe t oàMete ologi oàLo a do,à . 

LOlt epòàsiàpuòàsuddi ide eài à àa eeàsullaà aseàdiàdiffe e tià a atte isti heàfisi heàeàdiàusoàdelàsuolo: 

-àl a eaàpla iziale,à he siàeste deàsuàu aàsupe fi ieà àk ,àaàpa ti eàdalàFiu eàPo,à o àu altitudi eà i i aà

dià à à s.l. .à á e aà Po ,à fi oà allaà zo aà pede olli a eà heà à deli itataà aà sudà dallaà E à ““à ,à Pada aà

I fe io e .à I à uestoà setto eà ilà paesaggioà ag i oloà à ostituitoà p i ipal e teà daà oltu eà e eali ole,à

fo agge eàeào ti ole;àiàpo hià ig etiàp ese tiàsiàt o a oà o e t atiàaà idossoàdelleàp i eà olli e; 

-àl a eaà olli a eàsiàeste deài e eàsuàu aàsupe fi ieàdià i aà àk àà,àdaià àaià à às.l. .,àedà àilàsetto eà

pi àido eoàall alle a e toàdellaà iteàedà àla ga e teàdo i atoàdallaà iti oltu a,à heàsegueàu àg adie teàdià

de sit àeài te si it àdi i ue doàdaàEstà ValleàVe sa à e soàO està Valleà“taffo a ,àdo eàte deàaààfo a eàu à

osai oà ag i oloà t adizio aleà o à alt eà oltu e,à f uttetià eà p atià fo agge i,à i te alatoà daà ele e tià se i-

atu aliàoà atu aliàdelàpaesaggioà ualiài olti,àa usteti,à os hettiàeà ala hi; 

-àl a eaà o ta a,ài fi e,àsiàs iluppaàsuà àk ,àdaià à à i aàfi oàaià à àdelàMo teàLesi aà B alloàdià

P egola .à I à uestoàsetto eà l ag i oltu a,àpe à fatto ià fisi iàeàaltitudi ali,à à ualitati a e teà li itataàaàpo heà

tipologieà dià p atià sta ili,à pas olià eà se i ati ià he,à pe à ilà fe o e oà diffusoà delloà spopola e toà eà

dell a a do o,àte do oàaà idu siàeà ede eàsupe fi ieàaàfo azio ià os oseàp e ale te e teàdiàlatifoglieàe,à

lo al e te,à isteàoàdià o ife e. 

Nell a eaàdiàstudioàià ig eti,à ell a oàdià ezzoàse olo,àha oàa utoàu ài e e toài àte i iàdiàsupe fi ieàdelà

%àeàattual e teà app ese ta oà o à i aà . àha à e àilà %àdell usoàdelàsuoloà ellaàfas iaà olli a eà

eàilà %àdiàtuttoàl Olt epò.àLespa sio eà àa e utaàaàspeseàdeiàse i ati i,à heàso oàstatiàsostituitiàa heàdalà

os oà sop attuttoà elleàa eeà e oàfa o e oliàall ag i oltu a àeàdalleà uo eàu a izzazio ià Fig.à .à 
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Fig.à . L’e oluzio e dal “e o do dopo gue a della supe fi ie i  ha  delle uatt o p i ipali atego ie di uso 
del suolo he a atte izza o l’Olt epò pa ese dati : Volo GAI; dati / : DU“AF . ; dati : 

DU“AF . 
 

Fig.à . A e la api ossa La iusàse ato , spe ie u  te po o u e a o a a issi a o e idifi a te i  tutta 
la Lo a dia. L’Olt epò pa ese è p o a il e te l’u i o o testo egio ale do e, seppu  o  u e i li itati, 

la spe ie isulta p ese te i  odo piuttosto egola e. 
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Fig.à .àVig eto i te si o i se ito i  u a at i e paesaggisti a o oge ea, do i ata dal ig eto stesso.  

 

 

Fig. .àEse pio di ig eto i se ito i  u  paesaggio ete oge eo ed este si o. 
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L'Olt epòà pa eseà app ese taà u 'a eaà dià p i a iaà i po ta zaà pe à laà iodi e sit à i à Lo a dia1:à uestoà

setto eà egio aleàospitaài fattiàu aàdi e sit à iologi aà i hissi aàeài po ta tiàpopolazio iàdià olteàspe ieà

i a iateà Boglia iàetàal.à ,àsop attutto,à aà o àes lusi a e te,àt aàgliàU ellià B a illaàetàal.à ,à

,à ,à a, .à L'Olt epòà olli a eà eà o ta oà app ese taà u aà delleà a eeà pi à i po ta tià pe à

l'a ifau aàdegliàa ie tiàape tiàaàs alaà azio ale,àospita doàpopolazio iàpa ti ola e teà ile a tiàdià olteà

spe ieà i a iateàoàdiàg a deài te esseà iogeog afi oà Gusti àetàal.à ,à . 

Ilà diseg oà dellaà ‘eteà E ologi aà ‘egio aleà ‘E‘ à o p e deà a pieà po zio ià dell'a eaà olt epada a;à uo aà

pa teàdelàsetto eà olli a eàeà o ta oà à o p esoài àele e tiàdiàp i oàli ello,à heà app ese taàilà assi oà

g adoàdiài po ta zaàpe àlaà eteàe ologi a.àDaà uestoàse pli eàdatoàsiàe i eàilà uoloà u ialeà heàlaàpo zio eà

appe i i aà delà te ito ioà egio aleà i esteà aà s alaà lo a daà pe à laà o se azio eà dellaà iodi e sit à

att a e soàilà a te i e toàdiàu àsiste aà oe e teàdiàa eeàso ge teàeà o idoiàe ologi i.àMa à a oà heàsià

p o edeà e soà laàpia u aà i te si a e teà olti ata,à ilàdiseg oàdellaà‘E‘àsià faàpi à adoàeà leà o essio iàpi à

ist etteàe,à o te po a ea e te,àpi à i a iate.à Ilàp i o,àg a deà 'osta olo'àallaà o essio eàe ologi aà à

app ese tatoàdallaàfas iaài te si a e teà olti ataàaà ig eto. 

Questoà te ito ioà haà u 'i po ta zaà pe à laà o essio eà e ologi aà heà aà e à alà dià l à delà ' e o'à li elloà

egio ale.à“iàt attaài fattiàdiàu 'a eaàaà a alloàt aàlaà egio eàeu osi i i aàeà uellaà edite a ea,àt aàleà ualià

app ese taàu aàso taàdià ' e ie a',à o dizio eà heà à t aà leà auseàdell'ele atissi aà i hezzaà iologi aà uià

is o t ata.àI olt e,à àu 'a eaà hia eàpe àlaà o essio eàe ologi aàt aàálpiàeàáppe i o.à‘igua doàaà uestoà

aspettoà u iale,à ài po ta teà i o da eà o e,à elà o soàdeiàdi e siàpe iodià li ati i,àspe ieàeàa ealiàsiàso oà

se p eà spostatià i à altitudi eà eà latitudi eà i à ispostaà aà aff edda e tià eà is alda e ti,à e t eà oggi,à

spe ial e teàpe àleàspe ieàaà o ologiaà edite a ea,à isultaà o plessoàsposta siài àlatitudi eà e soà o d,ài à

ua to,à o àlaàpa zialeàe ezio eàdelàfiu eàTi i o,àlaàpia u aàpada aàappa eà o eàu aà a ie aài ali a ile.à

E oà heà du ueà ilà o idoioà o tuosoà heà o etteà láppe i oà alleà álpià à u à te ito ioà u ialeà pe à laà

sal agua diaàdellaà iodi e sit à i àpe iodoàdià a ia e tià li ati i.à IlàWWFàItaliaàhaàeffettuatoà elàpe iodoà

- àu àp i oàstudioàsull a eaà oi olge doà i aà àespe tià i àLigu ia,àLo a dia,àPie o te,àE iliaà

‘o ag aàeàTos a a,àusa doàilà edesi oàapp o ioàe o egio aleà heàhaàpo tatoàallaàdefi izio eàdellaà‘E‘ài à

Lo a dia.àNelà àilàP og a aàálpiàEu opeoàdelàWWFàI te azio aleàhaàotte utoàdaàFo dazio eàMáVáà

u à fi a zia e toà pe à aggio a eà loà studioà sulà latoà italia oà eà o pleta loà suà uelloà f a eseà delleà álpià

a itti e. 

Tutta ia,à i à uest a eaà osìà astaà eà o à alo ià atu alisti ià osìà i po ta ti,à sià is o t aà p o a il e teà laà

p ese zaà i à p opo zio eà pi à assaà dià a eeà p otetteàdell i te oà te ito ioà egio ale.à Pe à uestaà agio e,à laà

                                                           

1 Area Prioritaria per la biodiversità 35: Oltrepò pavese collinare  e montano – approvata con delibera di 

Giunta Regionale numero 3376 del 3 aprile 2007. 
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o se azio eàdellaà atu aà eàdellaà o essio eàe ologi a ài à uestoà u ialeàsetto eàlo a doàde eàesse eà

pe seguitaà att a e soà alt ià st u e tià ispettoà allaà o u e à gestio eà dià a eeà p otetteà eà deià elati ià

ollega e ti .àI àpa ti ola e,à istaàl i po ta zaàassu taàdall ag i oltu aà elàplas a eà uestoàte ito ioàeà elà

o se ti eà laà p ese zaà dià a ie tià osìà di e sifi atià eà osìà i hià dià spe ie,à laà o se azio eà eà o ettaà

gestio eà delleà a eeà olti ateà app ese taà i du ia e teà ilà fatto eà hia eà pe à laà o se azio eà dellaà

iodi e sit àedàilà a te i e toàdellaàfu zio alit àeàdellaà o essio eàe ologi aài àa itoàolt epada o. 

I à uestoà o testo,àlaàfas iaà olli a eàdaià ig etià i esteàu à uoloàpote zial e teà iti o,àsiaà elà e eà heà elà

ale,à pe à laà o se azio eà dellaà iodi e sit à i à uest'a eaà dià pa ti ola eà p egio.àQuestoà a ie teà ospitaà

i po ta tissi eàpopolazio iàdià spe ieàdiàa ie tiàape tiàeàse i-ape ti,à o à o u it à fau isti heà i heàeà

di e sifi ateà o àappe aàilà ig etoà isultaàgestitoài à a ie aà e oài te si aàeàlas iaàu àpo'àdiàspazioàa heà

adàalt iàa ie ti.àD alt oà a to,àlaà o essio eàe ologi aàappa eà idottaà ell'a eaàdo i ataàdaià ig etiàeàlaà

at i eàdi ie eàse p eàpi àdeg adataàp o ede doàdallaà o tag aà e soà laàpia u a,à o àu aàdi i uzio eà

p og essi aà dellaà pe ea ilit à e ologi aà o à ilà ala eà dellaà uotaà eà o à l affe a sià delleà olti azio ià pi à

i te si e. 

I olt e,à o à l es lusio eàdaglià i peg iàdiàg ee i gààp e istiàdallaà uo aàPáCàpe àià ig etià eàpi à i àge e aleà

pe à leà oltu eà pe a e tià leg oseà ag a ie ,à leà possi ilit à dià i ide eà aà fa o eà dellaà atu aà eà dellaà

o essio eàe ologi aàt a iteàilàPia oàdià“ iluppoà‘u aleàso oàulte io e teàdi i uite. 

Pe à uesteà agio i,àappa eàesse zialeàaff o ta eàlaà uestio eàdellaà o essio eàe ologi aàe,àpi ài àge e ale,à

dellaà o se azio eà dellaà iodi e sit à eà deglià e osiste ià ell a eaà dell Olt epòà att a e soà u a alisià

app ofo ditaàdelà uoloàdell ag i oltu aàeàdelleàfo eàpossi iliàpe à iglio a eàilà o t i utoàdelleà olti azio iàeà

dellaàlo oàgestio eàalà a te i e toàdiàspe ie,à e osi,àha itatàeà o essio eàe ologi a. 

U à app o ioà dià uestoà tipoà puòà a e eà i po ta tià i aduteà a heà i à alt ià a iti.à ‘i ualifi a eà i à se soà

e ologi oà u à te ito ioà spessoà pe epitoà o eà a alizzato à eà i po e ito à dall ag i oltu aà i te si aà puòà

estitui eà allaà olletti it à e osiste ià pi à sa i ,à i à g adoà dià fa à f o teà pi à effi a e e teà aià a ia e tià

a ie talià i à atto,à eà alà te poà stessoà puòà p o uo e eà ià p odottià ag i olià delà te ito ioà stesso,à fa o e doà

l affe azio eà dià p odottià dià ualit à p o e ie tià daà te ito ià dià ualit ,à do eà l a ie teà eà laà p oduzio eà

ag i olaà o àsiàes ludo oàaà i e daà aàsiài teg a oàdi e e doàl u oàsosteg oàdell alt o. 

Pe ta to,à i teg a eà leà o pete zeà atu alisti heà o à uelleà ag o o i heà à statoà fo da e taleà pe à

p opo eà isu eà heàsia o,àdaàu àlato,àeffi a iàpe àlaàtutelaàdellaà iodi e sit àeàpe à ip isti a e/ a te e eàlaà

o essio eàe ologi aàe,à dall alt o,à o eta e teàattua ilià daàpa teàdelà o doà u ale.à Laà olla o azio eà

atti aàdaàpa teàdià soggettià o eàCO.P‘O.VIà Coope ati aàP o i ialeàViti olto iàOlt epòàPa ese àeà I p esaà

Ve deà heà ha oà pa te ipatoà alà p ogettoà i à ualit à dià fi a ziato i,à ette doà aà disposizio eà ilà p op ioà

pe so aleàspe ializzato ,à heà uotidia a e teàassisto oàleàazie deàag i oleàeàleàguida oà elàlo oàla o oàsulà

te ito io,àhaàga a titoàlaà e essa iaà o p e sio eàdeià e a is iàallaà aseàdelleàs elteàgestio alià elati eà
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aglià a ie tià ag i olià eà laàpossi ilit à dià s iluppa eà app o ià eà isu eà dià o se azio e/def a e tazio eà

effetti a e teài ple e ta iliàsulàte ito io.  
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1.2 

Dinamiche demografiche e uso del suolo 

L a alisiàdegliàusiàeàdelleà a iazio iàd usoàdelàsuoloàdelàte ito ioài te essatoàdalàp ogettoàViNOà àaffia ataà

da alcune considerazione demografiche necessarie in primis a fornire un inquadramento conoscitivo delle 

dinamiche della popolazione residente e in secundis pe à e ifi a eàseà ià àu aà elazio eàt aàl i e e toàdià

superficie urbanizzata e la popolazione residente. 

‘ispettoà aà uest ulti oà aspetto,à e à o side atoà ilà u e oà delleà fa iglieà eside tià p ese ti nei singoli 

comuni in quanto da ciò dipende generalmente la domanda di nuove abitazioni e, di conseguenza, la 

successiva e potenziale nuova urbanizzazione. 

Come si evince dalla Figura 6 sottoà ipo tata,àl a eaàdiàp ogettoà à a atte izzataàdallaàp ese za di comuni di 

piccole dimensioni, difatti circa 40 comuni (su un totale di 47) hanno una popolazione inferiore ai 2.000 

abitanti. 

I restanti comuni si distribuiscono tra i 2.000 e i 6.000 abitanti ad eccezione del comune di Broni (9.455 

abitanti) e di Stradella (11.656 abitanti). I comuni maggiormente popolati sono localizzati lungo le principali 

arteria stradali: la A21 Torino-Piacenza, la SP 10 e la linea ferroviaria Alessandria-Piacenza. 

 

Figura 6 – Distribuzione per classi della popolazione residente al 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela o azio eàaà u aàdiàFo dazio eàLo a diaàpe àl á ie teàsuàdatiàá ua ioà“tatisti oàdià‘egio eàLo a diaà  
 

¯
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Rapportando il dato della Figura 6 alla superficie comunale, si nota come i comuni più densamente popolati 

si concentrino in prossimità delle infrastrutture e nella zona nord-estàdell a eaàdiài dagi e.àIà o u iàaàsudà

p ese ta oà i e eà de sit à a itati eà idotteà siaà pe à laà o fo azio eà o fologi aà dell a ea,à heà li itaà loà

sviluppo insediativo, sia per la forte vocazione agricola dei territori. 

 

Figura 7 – Distribuzione per classi di densità della popolazione al 2014 (in abitanti/kmq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela o azio eàaà u aàdiàFo dazio eàLo a diaàpe àl á ie teàsuàdatiàá ua ioà“tatisti o di Regione Lombardia 2014 

 

Di seguito si riporta una sintesi grafica riferita ai 47 comuni interessati dal progetto ViNO in merito a tre 

principali tassi di variazione: 

1_ variazione percentuale della popolazione tra 1999 e 2012; 

2_ variazione percentuale delle famiglie tra 1999 e 2012; 

3_ variazione percentuale del suolo antropizzato tra 1999 e 2012. 

 

¯
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Si precisa che i riferimenti temporali selezionati per i primi due tassi di variazione sono riconducibili e 

associati alla disponibilità delle banche dati di uso del suolo DUSAF – Desti azio eàd Usoàdelà“uoloàág i oloà

e Forestale di Regione Lombardia2. 

 

Figura 8 – Distribuzione della variazione percentuale della popolazione, delle famiglie e del suolo antropizzato tra il 

1999 e il 2012 

 

Ela o azio eàaà u aàdiàFo dazio eàLo a diaàpe àl á ie teàsuàdatiàá ua ioà“tatisti oàdià‘egio eàLo a diaàeà

DUSAF 1.1, 2.1, 4.0 

Scala 1: 175.000 

 

L a alisià o pa ati aà delleà a iazio ià ife iteà allaà popolazio e,à u e oà dià fa iglieà eà suoloà a t opizzato 

de otaàu àge e aleàdista o,ào e oàu aàdisso iazio e,àt aàleàp i eàdueà a ia iliàeàl ulti a.àáàtalàp oposito,à

                                                           

2
 http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=16914&idCat=17254&ID=17254 

¯
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in tutti i comuni oggetto di indagine si riscontra una crescita, anche minima, del suolo antropizzato nel 

periodo 1999-2012, ad eccezione del co u eàdià‘o aàde àGio già heà elà o soàdeià àa ià o àhaàa utoà

ulteriori nuove edificazioni e pertanto la quota di superficie antropizzata rimane inalterata e la variazione 

percentuale è pari 0. 

Al di là di questo specifico caso, tutti gli altri comuni hanno incrementato la superficie antropizzata con 

variazioni significative, spesso superiori al 10% (oltre 10 comuni su 47). I valori più elevati si riscontrano a 

Volpara, dove la variazione percentuale è superiore al 34%, a Stradella (+29%) e a Torricella Verzate (+24%).  

A fronte di un incremento di suolo antropizzato corrisponde tendenzialmente un parallelo aumento della 

popolazio eà eà delà u e oà delleà fa iglie,à aà spessoà uest ulti oà à i fe io eà allaà uotaà dià uo oà suoloà

antropizzato. A titolo di esempio, i dati relativi al comune di Bosnasco evidenziano un incremento di suolo 

antropizzato del +14% a fronte di un aumento della popolazione del solo 4% e delle famiglie del 9%. 

È ovviamente opportuno considerare come, in alcuni di questi casi, tale incremento derivi per lo più da 

nuove infrastrutture viabilistiche. A livello nazionale, i dati di ISPRA (2014)3 hanno evidenziato come le 

infrastrutture di trasporto rappresentino circa il 47% del totale del suolo consumato, e tale tendenza è 

presente anche a livello regionale. 

Nel 60% dei casi invece si riscontra una tendenza opposta tra variazione del suolo antropizzato e variazione 

della popolazione e famiglie. È il caso ad esempio del comune di Lirio, dove i dati evidenziano un 

incremento di superficie antropizzata del 15% con un decremento di popolazione del - %àeà l asse zaàdià

nuove famiglie, o di Ponte Nizza, con una variazione di suolo antropizzato dell11% e un decremento di 

popolazione (-8,5%) e di famiglie (-14%). 

Nella figura 4 è rappresentata geograficamente la superficie consumata tra il 1999 e il 2012, ovvero il suolo 

che ha subito una variazione di uso da naturale/agricolo ad antropizzato, definito anche come consumo di 

suolo (land take process). 

Le aree consumate risultano dimensionalmente differenti, vi sono ambiti di grandezze importanti come 

quello localizzato a nord nel comune di Stradella (n°39) o come le aree presenti nei comuni di Broni (n°5) e 

Casteggio (n°10) a corona del tessuto urbanizzato esistente. 

Oltre a ciò, vi è un pulviscolo di aree di ridotte dimensioni che, tendenzialmente, risultano disperse nelle 

aree agricole e naturale senza una continuità con il tessuto urbanizzato esistente contribuendo a 

intensificare il fenomeno della dispersione urbana (sprawl ,à o e oà l espa sio eà u a aà disordinata e 

incontrollata verso le zone periferiche unita al calo della densità abitativa (Brueckner, 2001). 

                                                           

3 
 ISPRA, Consumo di suolo in Italia, 2014 
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L urban sprawl è ampiamente riconosciuto come una forma di sviluppo insediativo non sostenibile per 

l i pattoà eà laà p essio eà heà ge e aà sull a ie te,à o à ipe ussio ià e o o i heà eà so ialià (Dupras et al., 

2016; Frumkin, 2002; Johnson A. et al., 2005; Siedentop and Fina, 2010). 

L áge ziaàEu opeaàdell á ie teà TheàEu opea àE i o e tàáge àdefi is eàtaleàfe o e oà o eà the 

physical pattern of low-density expansion of large urban areas, under market conditions, mainly into the 

surrounding agricultural areas. Sprawl is the leading edge of urban growth and implies little planning 

control of land subdivision. Development is patchy, scattered and strung out, with a tendency for 

discontinuity. It leap-frogs over areas, leaving agricultural enclaves à à (European Environment Agency, 

2006). 

Laà dispe sio eà i sediati aà dete i aà ote olià i pattià sull a ie te,à ilà paesaggioà eà ià elati ià “e izià

Ecosistemici, questi ultimi intesi come i benefici multipli che vengono forniti dagli ecosistemi a favore del 

ge e eàu a oà o eà o t i utoàalà e esse eàdià uest ulti oà(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  

Olt eàaà iò,àdalàpu toàdià istaàa ie tale,àl i pattoàfisico dello sprawl determina la frammentazione degli 

ha itatà atu ali,à laà pe ditaà dià a eeà ag i oleà eà atu ali,à laà iduzio eà dellaà egetazio e,à l i e e toà dià

superfici impermeabili (spesso determinato dalla proliferazione di arterie stradali) con il rischio di fenomeni 

di dissesto idrogeologico ed erosione del suolo á t a ,à ;àDup asàetàal.,à ;àU sićàetàal.,à ;àXiàetà

al., 2012). 

Taleà fe o e oà à a pia e teà diffusoà ell a eaà dell Olt epòà pa eseà e pertanto può risultare opportuno 

adottare delle politiche sovracomunali finalizzate a contenere la dispersione degli insediamenti, evitando o 

riducendo di conseguenza gli impatti ambientali determinati da questo fenomeno. 
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Figura 9 – Superfici antropizzate tra il 1999 e il 2012 

 

Ela o azio eàaà u aàdiàFo dazio eàLo a diaàpe àl á ie teàsuàDU“áFà . ,à .  

Scala 1: 175.000 

  



 

ViNO – Vigneti e Natura in Oltrepò 
Gestione agricola per la rete ecologica 

Studio di fattibilità 

 

18 
 

Legenda numerica comunale  

Nome_comune 
Numero 

Legenda 
Nome_comune 

Numero 

Legenda 
Nome_comune 

Numero 

Legenda 

Bagnaria 1 Godiasco 16 Rocca de` Giorgi 32 

Borgo Priolo 2 Golferenzo 17 Rocca Susella 33 

Borgoratto 
Mormorolo 

3 Lirio 18 Rovescala 34 

Bosnasco 4 Montalto Pavese 19 Ruino 35 

Broni 5 Montebello della Battaglia 20 
San Damiano al 
Colle 

36 

Calvignano 6 Montecalvo Versiggia 21 Santa Giulietta 37 

Canevino 7 Montescano 22 
Santa Maria della 
Versa 

38 

Canneto Pavese 8 Montesegale 23 Stradella 39 

Castana 9 Montu` Beccaria 24 Torrazza coste 40 

Casteggio 10 Mornico Losana 25 Torricella Verzate 41 

Cecima 11 Oliva Gessi 26 Val di Nizza 42 

Cigognola 12 Pietra de` Giorgi 27 Valverde 43 

Codevilla 13 Ponte Nizza 28 Varzi 44 

Corvino San Quirico 14 Redavalle 29 Volpara 45 

Fortunago 15 Retorbido 30 Zavattarello 46 

  Rivanazzano Terme 31 Zenevredo 47 
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2 

Aspetti naturalistici e individuazione delle aree particolarmente importanti per il 

a te i e to della o essio e e ologi a ell’a ea di studio 

 

2.1 Studio dell’avifauna 

GliàU ellià app ese ta oàlaà lasseàdiàVe te atiàe,àpi ài àge e ale,àilàg uppoàfau isti oàpi àf e ue te e teà

s eltoà o eà odello/guidaà oà o eà i di ato eà iologi o/e ologi oà oà a ie taleà eà pe à à l a alisià dellaà

fu zio alit à eà o essio eàe ologi aàdià u à te ito ioàg azieà aàu aà se ieàdià oti azio ià te i o-s ie tifi heà

heàgiustifi a oàappie oàlaàpa ti ola eàatte zio eàt adizio al e teàa o dataàaà uestoàg uppoàa i ale.à 

I olt e,àpe à ua toà igua daà l'Olt epòàpa ese,àgliàu ellià app ese ta oàp o a il e teà laà o po e teàpi à

i te essa teài àu à o testoàest e a e teà i oàdaàu àpu toàdià istaàdellaà iodi e sit à Boglia iàetàal.à .à

Molteàspe ieài fattiàha oài à uest'a eaàleàpopolazio iàpi ài po ta tiàaàs alaà egio aleà f .àB a illaàetàal.à

àeà o àsoloà f .àGusti àetàal.à ,à .àPe à olteàspe ie,à l'áppe i oàpa eseà ostituis eàl'a ealeà

p i ipaleà aà li elloà lo a do:à à ilà asoà dellaà ghia daiaà a i aà Co a ias ga ulus ,à dell'a e laà api ossaà

La ius se ato àeàdell'a e laà e e i aà La ius i o ,à uesteàulti eàp ese tiài àOlt epòà o àleàulti eà oppieà

idifi a tià sulà te ito ioà egio ale,à delà ala d oà A thus a pest is ,à dellaà totta illaà Lullula a o ea à eà dià

uasiàtutteàleàspe ieàdiàzigolià E e iza spp. ,àt aà uiàilà a issi oàzigoloà api e oà E e iza ela o ephala ,à

heà uià aggiu geà ilà li iteà est e oàdelà suoàa ealeà glo aleàeàpe à ilà ualeà l'Olt epòàpa eseàeà glià i ediatià

di to ià app ese ta oàdià fattoà l'u i aà stazio eà ip odutti aà i à tuttoà ilà o dà Italia.àMolteàdià uesteà spe ieà

so oà i se iteà ell'állegatoà Ià dellaà Di etti aà U ellià e/oà ha oà statoà dià o se azio eà " atti o"à aà li elloà

azio aleà Gusti àetàal.à ,à . 

Loàstudioàhaà i te essatoàgliàU ellià idifi a ti,àdalà o e toà heà app ese ta oàlaà o po e teàdià aggio à

i te esseà o se azio isti oà ell a eaà edà a heà uellaà heà ost aà ilà lega eà pi à fo teà o à ilà te ito ioà

i dagatoàeà o à leàsueà a atte isti heàa ie tali,à i àpa ti ola à odoàpe à ua toà igua daàià ig etiàeà laà lo oà

gestio e. 

állaàpa teàdià e si e toà àseguitaàu aàpa teàdiàa alisiàdelleàspe ifi heàesige zeàe ologi heàdelleàspe ieàfo alià

ell'a ea,àfi alizzataàall'i di iduazio eàdelleàp i ipalià e essit à i à te i iàdià iglio a e toàa ie taleàedà

i te e tià dià itigazio e/ i ozio eà deià possi ilià i pattià legatià alleà atti it à odà i te fe e zeà a t opi he,à

i luseà f a e tazio eà edà i te uzio eà deglià ha itatà e,à sop attutto,à gestio eà delleà atti it à ag i ole,à i à

pa ti ola eà pe à ua toà igua daà ià ig eti,à te e doà i à pa ti ola eà o side azio eà leà spe ieà pe à leà ualià

uest'a eaàfu geàdaà'sou e'àaàs alaà egio ale.àGliàstudiàha oàpe essoàdiài di idua eàleàspe ieà he,ài à aseà

alleàp op ieà a atte isti heàdiàe ologiaàeàdist i uzio eàaàs alaàlo ale,à eglioàsiàp esta oàpe àesse eàutilizzateà

o eà odellià iologi iàpe àlaàdefi izio eàdegliài te e tiàeàdellaàlo oàspe ifi aàlo alizzazio eàspaziale. 
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Pe à loà s olgi e toà delleà atti it à dià a po,à sià à dapp i aà p o edutoà adà u aà p i aà lo alizzazio eà delleà

possi iliàstazio iàdià a pio a e toài àa ie teàGI“àeàallaàdefi izio eàdelleà elati eà odalit àdià e si e to.à

I à seguitoà so oà statià effettuatià sop alluoghià sulà a poà pe à laà defi izio eà dell'u i azio eà p e isaà delleà

stazio iàdià a pio a e to,àseguitiàdaàu àaggio a e toàdell i fo azio eài àa ie teàGI“.àLaà etodologiaà

p i ipaleà selezio ataà pe à ilà e si e toà dell a ifau aà à uellaà deià t a settià li ea i,à se o doà alt ià la o ià

e e tiàs oltiài à o testiàa aloghià adàes.àássa d iàetàal.,à . 

Laà o u it à o iti aà à stataà pe ta toà e sitaà lu goà à t a settià li ea ià Bi à età al.,à à dià à à

i di iduatiài à odoàdaàpote à a pio a eàlaàg a àpa teàdellaàsupe fi ieà itataàdell a eaàdiàstudioà Fig.à . 

átto oàalàt a settoàli ea eàdià à à àstatoài di iduatoàu à uffe àdià à ,à heà a hiudeà ui diàu àplotàdià

, àhaà Fig.à ,àpe àu àtotaleàdià àhaà o plessi iài dagatià elà o soàdelàp ese teàstudio. 

Lo igi eàdeiàt a settià àstataài di iduataài àp i aà attutaài à a ie aà a do ,àse e eài àseguitoàsia oàstatià

e essa iàal u iàaggiusta e ti,àapp ossi a doàlaàstessaà i à odoà heà ilàt a settoà i adesseà lu goàpe o sià

ettili eià alàfi eàdiàfa o i eàlaàpe o i ilit àdelloàstesso .à 

Co à l o ietti oà dià app ese ta eà siaà leà zo eà pi à i te si eà i à uià ilà ig etoà à laà fo aà dià usoà delà suoloà

p edo i a te,à siaà uelleà pi à este si eà aà osai oà ag i olo,à sià à s eltoà dià adotta eà u aà st atifi azio eà delà

u e oà deià t a settià i à fu zio eà dellaà supe fi ieà aà ig etoà p ese teà elleà di e seà allateà eà elleà di e seà

fas eàalti et i heà i à à às.l. ,à a à à às.l. . .àPe àga a ti eàl i dipe de zaàt aàiàdi e siàt a setti,àlaà

dista zaà i i aà t aà l u oà eà l alt oà à stataà i di iduataà i à à à ge e al e teà dià pi .à Die ià deià à plot 

i te essa oàpa zial e teàazie deà iologi he. 

I à aggiu taà aià e si e tià lu goà ià t a setti,à so oà statià appatià tuttià ià o tattià o à spe ieà dià i te esse,à siaà

all i te oà heà all este oà deià t a settià heà i à alt eà zo eà i dipe de tià daià t a settià aà se p eà i se iteà

ell a eaàdiài te esse. 
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Fig.à .àCollo azio e geog afi a e disposizio e dei  t a setti di a pio a e to ell’a ea di studio. 
I  alto a si ist a è illust ata la posizio e dell’a ea di studio ella egio e Lo a dia.  

I  asso el i uad o è  illust ata la posizio e dei  t a setti, he si o e t a o ell’a ea olli a e 
dell’Olt epò. La supe fi ie olo ata i  iola app ese ta le supe fi i olti ate a ig eto dati DU“AF . 
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. .   Attività di a po: e si e to dell’avifau a e a olta di va ia ili a ie tali 

Glià u ellià so oà statià e sitià du a teà laà stagio eà ip odutti aà ,à ipete doàog ià t a settoà t eà olteà t aà

áp ileà eà Giug oà dalà à alà à áp ile,à dalà à alà à Maggioà eà dalà à alà à Giug o .à Questoà s he aà dià

a pio a e tià ipetutiàhaàa utoà loàs opoàdiàpe ette eàdià o tatta eà o àu à uo àg adoàdiàp o a ilit à ilà

aggio à u e oàdià spe ieàp ese tià elà plot,à daà uelleà heà sià ip odu o oàpi àp e o e e teàaà uelleàpi à

ta di e.àIlàfattoàdià ipete eàpi à olteàilà e si e toàau e taài olt eàleàp o a ilit àdià o tatta eàleàspe ieàpi à

diffide tiàeà e oàfa il e teà o tatta ili.àOg ià atti aàso oàstatiàeffettuatiàdaà i ueàaàottoàt a setti,ài àu à

i te alloà heàa da aàdall al aàadàu à assi oàdià ào eàdopoà uesta,àalàfi eàdiài te etta eàilàpi oàdiàatti it à

gio alie aàdegliàa i ali.à Ilà te poàdiàese uzio eàpe àog iàt a settoà a ia aàt aà ià àedà ià à i uti,à i à aseà

allaà o plessit à dell'a eaà i dagata.à Lo di eà dià effettuazio eà deià t a settià à statoà a iatoà adà og ià

ipetizio eàalàfi eàdiàga a ti eà heàog iàt a settoàfosseà isitatoàal e oàu aà oltaàall al aàeàal e oàu aà oltaà

i ào a iàpi à aldi.à I olt e,àdueàosse ato ià sià so oàsuddi isià leàa eeàdaà e si e,à s a ia doleàalà te i eàdià

og ià ipetizio eài à odoàdaàli ita eàl effettoàdell osse ato eàsull effi a iaàdelà e si e to. 

Og iàt a settoà à statoàpe o soàaàpassoà le toàeàgliàu elliàp ese tià so oàstatià o tattatiàalà a toàeàaà ista,à

i o os iutià o àl ausilioàdiàu à i o oloà àeà o tati.àIà o tattià elati iàaàsoggettiàposatiàoài à oloàsulàplotà

so oàstatiàdisti ti.àTuttiàgliài dizià elati iàadàatti it à ip odutti aà e taàoàp esu taàso oàstatiàa otati. 

Tuttiàgliàa ista e tiàdiàspe ieàdià i te esseàalàdiàfuo iàdeiàt a setti,à a olteàdu a teàgliàsposta e tiàt aàu à

t a settoàeàl alt oàoàdu a teàalt eàus ite,àso oàstatià o u ueàa u ata e teà egist atiàeàgeo efe e ziati. 

I àog iàt a settoàso oàstateà isu ateà a atte isti heàa ie taliàaàdi e siàli elli:àa àpaesaggisti o-a ie tale;à

à elati eàallaàgestio eàag i olaàeà àfisi o-topog afi he. 

Leà a ia iliàso oàstateà isu ateàdi etta e teàsulà a poàoài àGI“.àIlàpaesaggioà àstatoàdefi itoàp i a ia e teà

i à fu zio eà dell usoà delà suolo,à pa te doà dalà DU“áFà ,à laà a taà dell usoà delà suoloà uffi ialeà dià ‘egio eà

Lo a diaàaggio ataàalà ,à heà àstatoà alidato,à o ettoàeài teg atoài àu àp i oà o e toàsullaà aseàdià

o tofotoàaggio ateàeài àseguitoàsullaà aseàdiàsop alluoghiài à a po.àál u eà atego ieàsepa ateà elàDU“áFà

so oà stateà a o pate,à e t eà dueà uo eà atego iaà so oà stateà aggiu te:à glià ha itatà a gi alià supe fi ieà

ope taàdaàele e tiài p odutti i,à o eàpi olià a gi iài oltiàdiàdi e saà atu a,àsiepi,àfila i,àal e iàeà espuglià

isolatiàeàalt iàf a e tià o à i o du i iliàadàalt eàtipologieàa ie tali àeàià ig etiàa a do atià i di iduatiàeà

lassifi atiàalàfi eàdiàosse a eàgliàeffettiàsull a ifau aàdelà ig etoài àasse zaà o pletaàdiàgestio eàag i olaà . 

Daà uestoà la o oàso oà isultateàu di ià atego ieàdiàha itatàpi àoà e oà app ese tate:à f utteti,à se i ati i,à

espuglieti,à espuglietià o à p ese zaà dià spe ieà a o eeà edà a usti e,à p atià sta ili,à p atià o à p ese zaà dià

spe ieà a o eeà edà a usti e,à os hià dià latifoglie,à tessutoà u a o,à ig etià a a do ati,à ig etià eà ha itatà

a gi aleà Fig.à . 

Ele e tiàli ea iàeàpu tifo ià heà a atte izza oàlaàst uttu aàdelàpaesaggioàso oàstatià ua tifi atià isu a doà

ilà u e oàeàlaàlu ghezzaàdelleàsiepiàeàdeiàfila ià asa dosiàsulàDU“áFà àeàsuàsu essi eà e ifi heàsuào tofotoàeà
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i à a po ,à laà p ese zaà dià al e ià isolatià eà dià edifi ià u alià asa dosià suà fotoi te p etazio eà eà su essi eà

e ifi heài à a po . 

 

 

a 

 

 

 

 

Fig.à .àa  Ese pio di t a setto li ea e di   o  elati o uffe  di  , a fo a e u  plot di 
a pio a e to di .  ha.  Ese pio di uso del suolo odifi ato, osì o e defi ito el pa ag afo . , pe  

lo stesso plot.  Ese pio di appatu a degli ele e ti li ea i e pu tuali he a atte izza o il paesaggio 
li ea e de: siepi e fila i, palli o e de: al e o isolato . 

 

Pe à ua toà igua daà leà a ia ilià elati eà allaà gestio eà ag i ola,à so oà stateà s elteà leà segue ti:à laà ope tu aà

ediaàdell e aàsulàsuolo,àleàdi e seàtipologieàdiàp ati heàdiàdise oà hi i oàeàla o azio eà a atu a,àf esatu aà

eà a gatu a àdelàsuoloà elati eàallaàfilaàeàl i te filaà tutteà uesteà elati eàaià ig etiàeà ile ateàsuà a po,àTa .à

.à 

I fi e,àso oàstateà al olateài àGI“àpe àog iàplotàt eà a ia iliàfisi o-topog afi heà edieàpa te doàdalà odelloà

digitaleàdelàte e oàaà à àdellaà‘egio eàLo a dia:àlaà uotaà i à=à à às.l. .;à a à=à à às.l. .;à ediaà

=à à às.l. .;àD.“.à=à à ,àlaàpe de zaà i à=à , °à;à a à=à °;à ediaà=à , °;àD.“.à=à , ° àeàlaà adiazio eà

sola eà i à=à à / ;à a à= à / à à;à ediaà=à à / à à;àD.“.à=à à / . 
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Ta . .àI alo i edi e elati e de iazio i sta da d ei  t a setti delle a ia ili gestio ali. 
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I te filaà o àt attatià% ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

 

 

Fig.à .ààLe  atego ie di uso del suolo o di ate pe  la pe e tuale di supe fi ie o upata i  tutti i plot. 
 

. .  S elta delle spe ie fo ali 

L utilizzoà dià spe ieà fo alià o se teà dià defi i eà espli ita e teà e essit à dià i te e toà eà st ategieà di 

conservazione in relazione ai bisogni di taxa che, in base alle loro caratteristiche ecologiche, ben si prestano 

per rappresentare le esigenze ecologiche più ampie delle comunità faunistiche in cui sono inseriti. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Vigneti

Seminativi

Boschi di latifoglie

Prati stabili

Marginale

Tessuto urbano

Cespuglieti con specie arboree e arbustive

Cespuglieti 

Vigneti abbandonati

Prati permanenti con specie arboree e arbustive

Frutteti



 

ViNO – Vigneti e Natura in Oltrepò 
Gestione agricola per la rete ecologica 

Studio di fattibilità 

 

25 
 

“o oàstateàpe ta toàselezio ateàal u eà spe ieàfo ali àpe à alutazio ià elati eàaàfu zio alit àeà o essio eà
ecologica, sulla base della loro ecologia generale e della loro rappresentatività o importanza a scala 

geog afi aàpi àa piaà ispettoàagliàst ettià o fi iàdell a eaàdiàstudio (Tab. 2). 

 

Ta .à .àEle o delle spe ie fo ali. 

No e Italia o No e S ie tifi o otivo 

To to aàsel ati a “t eptopelia tu tu  
spe ieà i a iataàaàli elloàeu opeo,àpote zial e teà oltoà
se si ileàall usoàdiàe i idiàeàallaà iduzio eàdellaà egetazio eà
e a ea 

Ghia daiaà a i a Co a ias ga ulus 
spe ieài àállegatoàIàdellaàD.U.,à e e teà olo izzat i eà
dell Italiaàsette t io ale,àdo eà àp ese teài à odoàa o aà
spo adi oàeàdis o ti uo 

Upupa Upupa epops spe ieàlegataàaàpaesaggiàse i-ape tiàeàtipi a e teàaà
olti azio iàleg oseàpe a e tià o eàf uttetiàeà ig eti 

Totta illa Lullula a o ea 
spe ieài àállegatoàIàdellaàD.U.,à e à app ese tataà ellaà
fas iaàdeià ig eti 

állodola Alauda a e sis specie in marcato calo in Europa e in Italia, legata ad 
ambienti aperti 

“alti palo “a i ola to uatus 
spe ieà heàhaàsu itoà egliàs o siàde e iàu à a atoà
de e e toà ausatoàsop attuttoàdall'i te sifi azio eà
dell'ag i oltu a 

“te pazzoli aàdià
Molto i “ l ia su alpi a spe ieàe de i aàdellaà egio eàitalia a 

Piglia os he Mus i apa st iata 
spe ieà heàhaàsu itoà egliàs o siàde e iàu à a atoà
de e e toà ausatoàsop attuttoàdall'i te sifi azio eà
dell'ag i oltu a 

Cala d o A thus a pest is áll.àI.àD.U.;àspe ieài à aloàaàli elloàeu opeoàeà azio ale 

á e laà api ossa La ius se ato  
spe ieài à aloàaàli elloàeu opeoàeài àd a ati oàde li oàaà
li elloà azio ale 

á e laàpi ola La ius ollu io áll.àI.àD.U.;àspe ieài à aloàaàli elloàeu opeoàeà azio ale 

)igoloà api e o 
E e iza 

ela o ephala 
popolazio eàdiàest e oài te esseà iogeog afi o;àspe ieà o à
statoàdià o se azio eàsfa o e oleàeà o e t ataài àEu opa 

)igoloà e o E e iza i lus spe ieàe de i aàdellaà egio eàeu opea,àlegataàadàa ie tià
o à osai oàdià egetazio eàe a eaàeàa o eo-a usti a 

O tola o E e iza ho tula a áll.àI.àD.U.;àspe ieài àg a deà aloàaàli elloàeu opeo 
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Ghia daia a i a Co a iasàga ulusà foto A. Gali e ti . 

 

. .  Valutazio e del possi ile o t i uto ella lotta ai patoge i delle spe ie o iti he ed eve tuale lo o 

i lusio e t a le spe ie fo ali 

La ifau aàdeià ig etià puòà i du ia e teà o t i ui eàalà o t olloàdeiàpatoge i,à sop attuttoàp e e e doàoà

li ita doàgliàeffettiàdiàe e tualiàpest out eaksà Jedli kaàetàal.,à .àI à uestoàse so,àspe ieà heàsià ut o oà

p e ale te e teàoàes lusi a e teàdiài settià adultiàe/oàlo oàla e àso oàpa ti ola e teàp ezioseài à ua toà

posso oàese ita eàu effi a eàazio eàdiàp edazio eàsuào ga is iàpote zial e teàda osiàpe àleà oltu e.àT aà

leà spe ieà p ese tià ell a eaà dià studio,à uelleà pote zial e teà pi à i po ta tià pe à loà s olgi e toà dià uestoà

i po ta teà se izio à aà e efi ioà dell ag i oltu aà so oà p o a il e teà totta illa,à salti palo,à odi ossoà

o u e,à ste pazzoli aà dià Molto i,à ste pazzola,à api e a,à piglia os he,à a e laà pi ola.à Questeà spe ie,à i à

pa ti ola à odoà elàpe iodoàp i a e ile-esti o,àha oàu aàdietaàes lusi a e teà salti palo,àpiglia os he à

oà p e ale te e teà totta illa,à odi ossoà o u e,à ste pazzoli aà dià Molto i,à ste pazzola,à api e a,à a e laà

pi ola à asataàsuàa t opodiàeàsuài settià i àpa ti ola e,àsiaàpe à ua toà igua daàgliàadultià heàpe àià idia ei.à

Pe ta to,à laà lo oà p ese zaà all i te oà deià ig etià puòà o t i ui eà aà p e e i eà l e essoà dià i settià eà i à

pa ti ola eàe e tualiàpest out eaks.àált eàspe ieà o àdietaà o pa a ileàso oàstateàes luseài à ua toàt oppoà

a eà ell a eaài dagataà es.àupupa,àto i ollo,ào tola o . 
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. .  Valutazio e delle esige ze e ologi he ell'a ea delle spe ie fo ali 

Laà alutazio eà dell e ologiaà delleà spe ieà fo alià ell a eaà dià studioà à a e utaà att a e soà l i teg azio eà dià

i fo azio iàde i ateàdallaàlette atu aàdià ife i e toà o àlette atu aà elati aàall a eaàdiàstudioàeàosse azio ià

s olteàdu a teàià e si e tià o dottià ell a itoàdelàp ogetto.à 

Pe àal u eàspe ieàpa ti ola e teài po ta ti,àso oàstatiàs oltiàapp ofo di e tiàad ho .à 

Nelà asoàdiàtotta illaàeàste pazzoli aàdiàMolto iàso oàstatiàs oltiàapp ofo di e tiàspe ifi iàutilizza doàiàdatià

o itologi iàedàa ie talià a oltiàlu goàià àt a setti.à“iàso oàa alizzatiàiàdatiàdiàp ese zaàeà ste pazzoli aàdià

Molto i àoà a o da zaà totta illa à att a e soà u à app o ioà delà tipoàN- i tu e ‘o le,à à pe à aluta eà

l effettoà delleà a atte isti heà a ie talià suà uesteà spe ie,à te e doà o toà deglià effettià dellaà i pe fe t 

dete tio .à “ià so oà ui dià i di iduatià ià fatto ià i flue za tià laà e a à a o da zaà eà p ese zaà att a e soà u à

app o ioàge a hi o,à o side a doàl a o da zaàlate teàdelleàspe ie.à“ià àutilizzatoàilàpa kage u a ked à

Fiskeà&àCha dle ,à à i à‘à . . à ‘àCo eàTea ,à .àVistoà heà l a alisià o side aàu aàsi golaàstagio eà

ip odutti a,àsià àassu taàu aàpopolazio eà hiusa.à“iàso oà o side atiàiàsegue tiàfatto ià o eàpote zial e teà

i flue za tià ilà p o essoà dià osse azio eà eà ui dià laà p o a ilit à dià dete tio :à o aà delà gio o,à dataà delà

e si e to,à osse ato e,à ope tu aà dià u oleà a ia ileà atgo i a:à se e o,à ope tu aà pa ziale,à u oloso ,à

du ataà i utiàspesiàpe àilà e si e toàdiàu àdete i atoàt a setto ,àpioggiaà a ia ileà atego i a:àasse te,à

de ole,à o siste te ,à e toà a ia ileà atego i a:à asse te,à de ole,à daà ode atoà i à su .à Co eà fatto ià

pote zial e teà i flue za tià p ese zaàoàa o da za,à so oà stateà o side ateà leà a ia ilià isu ateàp essoà ià

plotà a ie taliàeàtopog afi he .àTutteàleà a ia iliàso oàstateàsta da dizzateàp i aàdelleàa alisià “ hielzeth,à

;à Cade,à .àQui di,à att a e soà ilà pa kageà MuMI à Ba toń,à ,à sià so oào di atià tuttià ià possi ilià

odellià i à aseà alà alo eàdià áIC à ákaike sà I fo atio à C itetio à o e tedà fo à s allà sa pleà size .à “ià so oà

ealizzatiàp i aàià odelliàdiàsolaàdete tio ,àeàleà a ia ilià osìài di iduateà o eài po ta tiàsiàso oàpoiài se iteà

eià odelliàge a hi iàN- i tu e.à“iàso oàes luseà a ia ilià o ài fo ati eà á old,à ;àJedliko skiàetàal.,à

,ào e oà a ia ilià i luseàsoloài à odellià heàalà lo oài te oà o te go oàu à odelloàpi àse pli eà aà

pi àpa si o ioso/suppo tatoà Fi etolaàetàal.,à ;àB a illaàetàal.,à a . 

 

. .  Valutazio e dei fatto i i flue za ti i hezza di spe ie e a atte isti he delle o u ità o iti he 

álàfi eàdiàdes i e eàlaà o u it àpe àog iàt a settoàeàpe àog u aàdelleàt eà ipetizio iàso oàstatià al olatiàià

segue tiài di i:à i hezzaàspe ifi a,àa o da zaà edia,ài di eàdiàdi e sit àdià“ha o à edio,ài di eàdià

e ui ipa tizio eàdiàPielouàeài di eà o se azio isti o. 

Pe à o du eàleàa alisiàso oàstatiàutilizzatiàes lusi a e teàiàdatiàdiàa o da zaà elati iàalleàspe ieàdiàu ellià

idifi a tià sulà te ito ioà defi iteà sullaà aseàdiàB i hettiàeàFasola,à ;àCo a,àFe li iàeàVigoà àeàdeglià

i di iduià st etta e teà legatià alàplotà o à o side a doà ui dià ià o tattià dià a i alià i à olo .à Tuttià glià i di ià

sop aàele atiàso oàstatià al olatià o àilàsoft a eàstatisti oà ‘ à ‘àCo eàTea ,à àutilizza doàilàpa hettoà

ega à Oksa e àetàal.,à . 
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L i di eà o se azio isti oàpe à og ià spe ieà i à =à ;à a à =à à o sisteà i e eà i à u aà so aà dià pu teggià

asatià suà di e sià i di ato i;à dueà aà li elloà o u ita io:à lállegatoà Ià dellaà Di etti aà u ellià / /ECà à

pu toàseàlaàspe ieà ellaà àp ese teà ellaàlista,à àpu tiàseàasse te ,àlaà alutazio eàdiàBi dLifeà à àpu tià

seà laà spe ieà à defi itaà “PECà ,à à pu tià seà “PECà ,à àpu toà seà “PECà ,à à pu tià seà o à “PEC ;àdueàaà li elloà

italia o:àlaàListaà‘ossaà Pe o a eàetàal.,à à àpu tiàseàlaàspe ieà àC‘,à àseàEN,à àseàVU,à àseàNT,à àseàLCàoà

DD ;àeàlaà Valutazio eàdelloàstatoàdià o se azio eàdell a ifau aàitalia a à B a illaàetàal.,à ;àGusti àetàal.à

à Catti oà o ispo deàaà ,àI adeguatoàaà ,àFa o e oleàaà . 

I à seguitoà sià so oà i a atiàglià i di ià o plessi ià suià t eà esi:à laà i hezzaà spe ifi aà u ulata,à l a o da zaà

edia,à l i di eà dià di e sit à dià “ha o à edio,à l i di eà dià e ui ipa tizio eà dià Pielouà eà l i di eà

o se azio isti oà o plessi o.àá heàpe à l usoàdelàsuoloàsià à al olatoà l i di eàdiàdi e sit àdià“ha o à i à

og iàt a setto,àsullaà aseàdellaà ope tu aàpe e tualeàdiàog iàuso. 

álà fi eà dià aluta eà l effettoà delleà a ia ilià a ie talià suglià i di ià o plessi ià dià o u it à sià à al olatoà ilà

oeffi ie teà dià o elazio eà dià “pea a ,à heà à statoà i à seguitoà testatoà o à u à testà dià asso iazio eà t aà

a pio iàappaiati.àLaàs eltaàdiàu à oeffi ie teà o àpa a et i oà àgiustifi ataàdalàfattoà heà u e oseà a ia ilià

o side ateà o àsiàp ese ta oàdist i uzio eà o ale. 

 

. .  Sviluppo di odelli di dist i uzio e 

“o oàstatià s iluppatià odelliàdiàdist i uzio eàutilizza doàdatià a oltià i à uestoàedà i àalt iàp ogetti,àaà s alaà

egio aleàe/oà lo aleàaà se o daàdelleà spe ie.à Ià odellià so oà statià ealizzatià utilizza doà ilà soft a eàMa E t,à

etodoà i à g adoà dià t atta eà o etta e teà leà a ia ilià i po ta tià pe à laà dist i uzio eà delleà spe ieà a heà

ua doà o elateà B au is hàetàal.,à ,àeà heà ie eàutilizzatoàdià outi eàpe à odellizza eàlaàdist i uzio eà

att a e soàdatiàdiàsolaàp ese za,àa heà ua doà a oltiàatt a e soàdi e siàp oto olliàdià a poà E gle àetàal.,à

;àElithàetàal.,à .àIàdatiàutilizzatiàpe às iluppa eàià odelliàdiàdist i uzio e,à a oltià elà o soàdià uestoà

p ogettoà eà dià p ogettià p e ede tià adà ope aà deglià s i e ti,à a e a oà tuttià otti aà isoluzio eà spazialeà i à

essu à asoàl app ossi azio eàspazialeàe aàsupe io eàaà à .àLeà a ia iliàutilizzateàpe às iluppa eàià odellià

dià dist i uzio eà so oà a ia ilià dià usoà delà suolo,à de i ateà dallaà a aà datiàDU“áFà à ‘egio eà Lo a diaà&à

E‘“áFà ,àeà a ia ilià li ati he,àde i ateàdaiàla e sàaà aggio àdettaglioàdispo i iliàsuà . o ld li .o g. 

Loutputà o ti uoàp odottoàdaàMa E tà àstatoàt asfo atoài à alo iàdiàp ese za/asse za,às eglie doàdià oltaà

i à oltaàilàth esholdàpi àapp op iatoàpe à ias u aàspe ieà .àB a illaàetàal.à .à 

 

  

http://www.worldclim.org/


 

ViNO – Vigneti e Natura in Oltrepò 
Gestione agricola per la rete ecologica 

Studio di fattibilità 

 

29 
 

. .  Defi izio e delle o e a eas, delle possi ili a ee di o essio e e delle elative iti ità 

Pe àlaàdefi izio eàdelleàa eeàpi ài po ta tiàpe àlaà o se azio eàdelleàspe ieàdiàu elliàeàdelleàp i ipaliàa eeà

dià o essio eà t aà leà stesse,à sià à s eltoà dià utilizza eà l o tola oà o eà spe ieà guida.à “ià t attaà i fattià dià u aà

spe ieàfo te e teà i a iata,àasso iataàadàa ie tiàaà osai oàpote zial e teài po ta tiàpe à oltissi eà

alt eàspe ieà dallaà aggio àpa teàdeiàLepidotte iàp ese tià ell a ea,àallaàlus e golaàeàalàlupo àedài àpa ti ola eà

pe àtutteà leàspe ieà ite uteàdiàp io ita iaà i po ta zaàpe à l a eaàdiàstudio.à I olt e,à à oltoàse si ileàsiaàalleà

a iazio iàa ie talià aà s alaàdiàpaesaggio,à o eà sugge itoàdaà e e tiàapp ofo di e tià s oltiàp op ioà sullaà

spe ieài àOlt epòà B a illaàetàal.,à a, ,àsiaàallaàf a e tazio eàeàall isola e toàdegliàha itatà )oza aà

età al.à a, à eà pe ta toà puòà fu ge eà daà otti aà spe ieà guidaà pe à laà defi izio eà delleà p i ipalià a eeà

i po ta tiàpe àlaà o essio eàe ologi a. 

Pe à defi i eà suà aseà ua titati aà eà se o doà u à p o essoà ilà e oà a it a ioà possi ileà leà a eeà dià aggio à

ile a zaàpe àlaà o essio e,àsià àutilizzatoàilàsegue teàapp o io: 

-às iluppoàdiàu à odelloàdiàdist i uzio e,à ealizzatoàutilizza doàilàsoft a eàMa E t; 

-à ealizzazio eà dià odellià dià o etti it à e ologi aà asatià sullaà teo iaà deià i uiti,à att a e soà ilà soft a eà

Ci uits ape,àutilizza doàl ido eit àa ie taleà al olataà o àilà odelloàdiàMa E tà o eà aseàpe à isu a eàlaà

o du i ilit ,àallaàstessaàs alaàspazialeàdelà odelloàdiàdist i uzio e; 

-àselezio eàdelleàa eeàaà aggio à o e teàtotale; 

-à o pleta e toàe pe t- asedà i à a ie teàGI“àdelleà a eeà osìà i di iduate,à o à l o ietti oàdiàotte e eàu à

diseg oà oe e teàeà elati a e teà o ti uoàdiàa eeài po ta tiàpe àlaà o essio e. 

Questoàapp o ioà à statoàutilizzatoà i à ua toàpa ti ola e teà i di atoàpe àotte e eàu aà appaà o ti uaà

dellaàpote zialeà o etti it àst uttu aleàpe àtuttaà l a ea.àLaà o etti it à à ui diàsti ataà i à fu zio eàdellaà

a iazio eàspazialeàdell ido eit àa ie taleàeàdellaàdisposizio eàsulàte ito ioàdelleàdi e seàtesse eàdiàha itatà

a atte izzateàdaàli ellià a ia iliàdiàido eit .àLo tola oà app ese taàu aà uo aàspe ieà odello,àpe àleà agio ià

sop aàdis usse,àeàpe ta toàlaà o etti it à odellizzataài à aseàall e ologiaàdià uestaàspe ieà app ese taàu aà

sti aà ile a teà dellaà o etti it à pe à olteà alt eà spe ieà heà o upa oà ha itatà si ili.à P op ioà pe à ilà

pote zialeàutilizzoàdeià isultatiàalàdiàl àdellaàsi golaàspe ie,à ài po ta teà aluta eàlaà o etti it àst uttu aleàaà

li elloàdiàpaesaggio,àpiuttostoà heàlaà o etti it àfu zio aleàlegataàallaàdista zaàdiàdispe sio eàeàalleà apa it à

diàsposta e toài t i se heàallaàspe ieà o side ata.à“e o doàl app o ioàadottato,àlaà o etti it à à assi aà

ua doà sitià ido eià so oà i i ià l u oàall alt oàeà i i aà ua doà o à ià so oàa ie tià ido ei,à e t eà li ellià

i te ediàsià is o t a oà elà asoàdiàg uppiàdiàsitiàpa zial e teà ido ei,àoàdiàsitiàalta e teà ido eià i se itià i à

u aà at i eài ospitale.à“ià àutilizzatoàilàsoft a eàCi uits apeà e .à . . ;àhttp:// . i uits ape.o g;àá a joà

&àTo se dàPete so ,à ;àM ‘aeàetàal.,à ,à heàadottaàu àapp o ioà heà o i aàteo ieàdeià i uitiàeà

deià g afià eà heà à statoà e e te e teà i piegatoà i à u à ele atoà u e oà dià studià sulà o i e toà eà ilà flussoà

ge i oà dià s a iateà spe ieà a i alià eà pe à laà defi izio eà delleà a eeà pi à i po ta tià pe à laà o se azio eà oà ilà

ip isti oà dellaà o etti it à e ologi a.à “egue doà laà teo iaà deià i uiti,à uestoà etodoà i ple e taà
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o essio ià se o doà u à o i e toà asualeà eà aluta doà ilà o t i utoà delleà oltepli ià possi ilit à dià

sposta e to/dispe sio eài à ias u àpu toà á a joà&àTo se dàPete so ,à .àQuestoàapp o ioà i hiedeà

u aà appaàdià o du i ilit àoàdià esiste zaàdelàpaesaggioài dagatoàeàu àsetàdiàa eeàfo ali,à heàso oàiàsitiàdo eà

laà o e teà à i se itaà elà i uitoàoà à essaà aà te a,à app ese ta doà ui dià a eeà so ge teàoà sitià do eà glià

i di iduiàposso oàsta ili siàdopoà laà faseàdiàdispe sio eà á a joà&àTo se dàPete so ,à .à Ilàp oga aà

o side aàtutteàleàa eeàfo aliàeàlaà appaàdià o du i ilit àoà esiste zaàpe àsti a eàilàflussoàdià o e teài àtuttià

iàpu tiàdell a eaàeàso aàià alo iàotte utiàpe àfo i eàu aà appaà o plessi aà heà app ese taàlaà o e teà

totaleài à ia u aà ellaà á a joà&àTo se dàPete so ,à ,à o ispo de teàdiàfattoàallaàp o a ilit à heàu à

a do  alke  passià att a e soà uellaà ellaà Do leà &à “ ell,à ,à fo e doà ui dià u aà isu aà dellaà

o etti it àst uttu aleàdelàpaesaggio. 

Co eà appeà dià o du i ilit à sià so oà usateà uelleà dià ido eit à a ie taleà p odotteà daà Ma E tà odelsà

‘ödde àetàal.,à . 

Leàa eeàfo aliàso oàpo zio iàdiàha itatàdo eàgliài di iduiàposso oài izia eàoàfi i eàe e tiàdiàdispe sio eàeà elà

ost oà app o ioà possoà esse eà o side ateà e ui ale tià alleà ke  pat hes à Ve oo à età al.,à ,à a eeà

elati a e teà esteseà o àu à uoloà p i a ioà elleà etià e ologi he.àNelà ost oà studioà a ia oà o side atoà

o eàa eeàfo alià leàa eeàido eeàall o tola oàse o doàilà odelloàMa E t,à o àsupe fi ieà o ài fe io eàaàha.à

á eeà ido eeà dià di e sio ià i fe io ià o t i uis o oà o u ueà alà o putoà dellaà o etti it ,à pote doà

fu zio a eàa heàdaàsteppi g sto es. 

Ilà odelloàdiàCi uits apeà àstatoàotte utoàt a iteà odalit àpai ise,à heà o side aàtutteàleàpossi ilià oppieà

diàa eeàfo ali,àutilizza doàloàs he aàfou - eigh ou - o e tio  E gle àetàal.,à . 
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Fig.à .àPaesaggio a osai o, pote zial e te ido eo a olte spe ie. 
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. .  Risultati 

Co plessi a e teàso oàstateà e siteà àspe ieàdiàu elli,à o p e si eàa heàdelleàspe ieà ig at i iàeàdelleà

spe ieà o tattateàalàdiàfuo iàdell a eaàdeiàplot,à aài àp ossi it àdelloàstesso,àdià uià à idifi a tià ell a eaàdià

studioà eà ui dià àes lusi a e teà ig at i i àeà à idifi a tiàall i te oàdelleàsupe fi iài dagateà Ta .à  

 

Ta .à .àEle o delle spe ie o tattate ell’a ea di studio du a te i e si e ti del p ese te studio. Pe  og i 
spe ie si ipo ta: lo status ispetto alla ip oduzio e ell'a ea M=Mig ato e, N=Nidifi a te , l’i di e 

o se azio isti o C.I. , il u e o di o tatti pe  ese st etta e te all’i te o della supe fi ie del plot  
plot  ed il u e o di dati totale, o side a do a he i o tatti al di fuo i del uffe  tot . I  g assetto le 

spe ie utilizzate pe  l’a alisi. 
 

  Spe ie 

  

  Ap ile Maggio Giug o Totale 

N° No e Italia o No e S ie tifi o 

St
at

us
 

C.I. plot tot plot tot plot tot plot tot 

 ái o eà e e i o A dea i e ea M                

 Ga zetta Eg etta ga zetta M                

 Ge a oà eale A as plat h hos N               

 Fal oàpe hiaiolo Pe is api o us N              

 Ni ioà eale Mil us il us M                

 Ni ioà u o Mil us ig a s M                

 ásto e A ipite  ge tilis N               

 Spa vie e A ipite  isus N              

 Poia a Buteo uteo N          

 Poia aà oda ia a Buteo ufi us i te sis M          

 Fal oàdiàpalude Ci us ae ugi osus M                

 Bia o e Ci aetus galli us N               

 Fal oàpelleg i o Fal o pe eg i us N               

 Lodolaio Fal o su uteo N              

 Gheppio Fal o ti u ulus N          

 Pe i e ossa Ale to is ufa N          

 Quaglia o u e Cotu i  otu i  N          

 Fagia o o u e Phasia us ol hi us N          

 Pa o ella Va ellus a ellus M               

 Pi io e do esti o Colu a livia f. do esti a N          

 Colo a io Colu a palu us N          

 To to a selvati a St eptopelia tu tu  N          

 To to a dal olla e St eptopelia de ao to N          

 Cu ulo Cu ulus a o us N          

 Civetta Athe e o tua N          

 ‘o do eà aggio e Apus el a M               



 

ViNO – Vigneti e Natura in Oltrepò 
Gestione agricola per la rete ecologica 

Studio di fattibilità 

 

33 
 

  Spe ie 

  

  Ap ile Maggio Giug o Totale 

N° No e Italia o No e S ie tifi o 

St
at

us
 

C.I. plot tot plot tot plot tot plot tot 

 ‘o do eà o u e Apus apus N              

 G u io e Me ops apiaste  N           

 Ghia daiaà a i a Co a ias ga ulus N                

 Upupa Upupa epops N          

 To i ollo J  to uilla N           

 Pi hio ve de Pi us vi idis N          

 Pi hio osso aggio e De d o opos ajo  N          

 Pi hioà ossoà i o e De d o opos i o  N                

 Tottavilla Lullula a o ea N          

 Allodola Alauda a ve sis N          

 Ro di e Hi u do usti a N           

 Balest u io Deli ho  u i u  N           

 Rigogolo O iolus o iolus N           

 Co a hia g igia Co vus o i  N          

 Ta ola Co vus o edula N          

 Gazza Pi a pi a N          

 Ghia daia Ga ulus gla da ius N          

 Ci ialleg a Pa us ajo  N          

 Ci ia ella C a istes ae uleus  N          

 Ci ia igia Poe ile palust is  N           

 Codi ug olo Aegithalos audatus N          

 Pi hio u ato e Sitta eu opaea N           

 Ra pi hi o o u e Ce thia a h da t la N          

 S i iolo T oglod tes t oglod tes N          

 Petti osso E itha us u e ula N          

 Usig olo Lus i ia ega h hos N          

 Codi osso spazza a i o Phoe i u us o h u os N           

 Codi osso o u e Phoe i u us phoe i u us N          

 “tia i o “a i ola u et a M            

 Salti palo Sa i ola to uatus N          

 Cul ia o Oe a the oe a the M              

 Me lo Tu dus e ula N          

 To do otta io Tu dus philo elos N          

 Ca api o o u e Hippolais pol glotta N          

 Ca api oà aggio e Hippolais i te i a M              

 Capi e a S lvia at i apilla N          

 Ste pazzola S lvia o u is N          
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  Spe ie 

  

  Ap ile Maggio Giug o Totale 

N° No e Italia o No e S ie tifi o 

St
at

us
 

C.I. plot tot plot tot plot tot plot tot 

 “te pazzoli aà “ l ia a tilla s  N                

 Ste pazzoli a di Molto i S lvia su alpi a N          

 Bigia ella “ l ia u u a M              

 Luìàg osso Ph llos opus t o hilus M             

 Luì pi olo Ph llos opus oll ita N            

 Luìà ia o Ph llos opus o elli M            

 Luìà e de Ph llos opus si ilat i  M              

 Piglia os he Mus i apa st iata N            

 Pispola A thus p ate sis M              

 Cala d o A thus a pest is N                

 P ispolo e A thus t i ialis M             

 Pispolaàgola ossa A thus e i us M                

 “pio ello A thus spi oletta M                

 Balle i a ia a Mota illa al a N           

 Balle i a gialla Mota illa i e ea N             

 Cut ettola Mota illa fla a M             

 á e laà api ossa La ius se ato  N                

 Ave la pi ola La ius ollu io N            

 Sto o Stu us vulga is N          

 Passe a d'Italia Passe  italiae N          

 Passe a attugia Passe  o ta us N          

 F oso e Co oth austes o oth austes N            

 Ve do e Ca duelis hlo is N           

 Ca delli o Ca duelis a duelis N          

 Fa ello Ca duelis a a i a M            

 Ve zelli o Se i us se i us N          

 F i guello F i gilla oele s N          

 St illozzo E e iza ala d a N          

 )igolo api e o E e iza ela o ephala N              

 )igolo e o E e iza i lus N          

 O tola o E e iza ho tula a N                
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Fal o pe hiaiolo Pe isàapi o us foto A. Gali e ti . 
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. . . Che k-list delle spe ie idifi a ti ell’a ea di i dagi e 

“ullaà aseà delleà osse azio ià a olteà eà dià alt eà osse azio i,à sià posso oà ite e eà idifi a tià ell a eaà dià

i dagi eàleà àspe ieào iti heàele ateà ellaàTa ellaà . 

 

Ta .à .à“pe ie idifi a ti ell’a ea i dagata. 

No e Italia o No e S ie tifi o 

St
at

us
 

Al
l. 

I 

Ge a oà eale A as plat h hos N  

Fal oàpe hiaiolo Pe is api o us N  

ásto e A ipite  ge tilis N  

“pa ie e A ipite  isus N  

Poia a Buteo uteo N  

ál a ellaà i o e Ci us p ga gus Nài   

Bia o e Ci aetus galli us N  

Fal oàpelleg i o Fal o pe eg i us N  

Lodolaio Fal o su uteo N  

Gheppio Fal o ti u ulus N  

Pe i eà ossa Ale to is ufa N  

Quagliaà o u e Cotu i  otu i  N  

Fagia oà o u e Phasia us ol hi us N  

Pa o ella Va ellus a ellus Nà est e it àN   

Pi io eàdo esti o Colu a li ia f. do esti a N  

Colo a io Colu a palu us N  

To to aàsel ati a “t eptopelia tu tu  N  

To to aàdalà olla e “t eptopelia de ao to N  

Cu ulo Cu ulus a o us N  

Ci etta Athe e o tua N  

‘o do eà aggio e Apus el a N  

‘o do eà o u e Apus apus N  

G u io e Me ops apiaste  N  

Ghia daiaà a i a Co a ias ga ulus N  

Upupa Upupa epops N  
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No e Italia o No e S ie tifi o 

St
at

us
 

Al
l. 

I 

To i ollo J  to uilla N  

Pi hioà e de Pi us i idis N  

Pi hioà ossoà aggio e De d o opos ajo  N  

Pi hioà ossoà i o e De d o opos i o  N  

Totta illa Lullula a o ea N  

állodola Alauda a e sis N  

‘o di e Hi u do usti a N  

Balest u io Deli ho  u i u  N  

‘igogolo O iolus o iolus N  

Co a hiaàg igia Co us o i  N  

Ta ola Co us o edula N  

Gazza Pi a pi a N  

Ghia daia Ga ulus gla da ius N  

Ci ialleg a Pa us ajo  N  

Ci ia ella C a istes ae uleus  N  

Ci iaà igia Poe ile palust is  N  

Codi ug olo Aegithalos audatus N  

Pi hioà u ato e “itta eu opaea N  

‘a pi hi oà o u e Ce thia a h da t la N  

“ i iolo T oglod tes t oglod tes N  

Petti osso E itha us u e ula N  

Usig olo Lus i ia ega h hos N  

Codi ossoàspazza a i o Phoe i u us o h u os N  

Codi ossoà o u e Phoe i u us phoe i u us N  

“tia i o “a i ola u et a Nài   

“alti palo “a i ola to uatus N  

Me lo Tu dus e ula N  

To doà otta io Tu dus philo elos N  

Ca api oà o u e Hippolais pol glotta N  
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No e Italia o No e S ie tifi o 

St
at

us
 

Al
l. 

I 

Capi e a “ l ia at i apilla N  

“te pazzola “ l ia o u is N  

“te pazzoli aà “ l ia a tilla s  N  

“te pazzoli aàdiàMolto i “ l ia su alpi a N  

Luìàpi olo Ph llos opus oll ita N  

Luìà ia o Ph llos opus o elli N  

Piglia os he Mus i apa st iata N  

Cala d o A thus a pest is N  

P ispolo e A thus t i ialis N  

Balle i aà ia a Mota illa al a N  

Balle i aàgialla Mota illa i e ea N  

Cut ettola Mota illa fla a N  

á e laà api ossa La ius se ato  N  

á e laàpi ola La ius ollu io N  

“to o “tu us ulga is N  

Passe aàd'Italia Passe  italiae N  

Passe aà attugia Passe  o ta us N  

F oso e Co oth austes o oth austes N  

Ve do e Ca duelis hlo is N  

Ca delli o Ca duelis a duelis N  

Fa ello Ca duelis a a i a N  

Ve zelli o “e i us se i us N  

F i guello F i gilla oele s N  

“t illozzo E e iza ala d a N  

)igoloà api e o E e iza ela o ephala N  

)igoloà e o E e iza i lus N  

O tola o E e iza ho tula a N  
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)igolo api e o E e izaà ela o ephalaài  a to foto A. Gali e ti . 

 

Mas hio di a e la pi olaàLa iusà ollu io. 
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. .  Alt e spe ie di i te esse o se vazio isti o p ese ti ell’a ea 

T aà leà spe ieà o à idifi a tià aà dià ile a teà i tesseà o se azio isti o,à sià seg ala oà i ioà ealeà Mil us 

ig a s eà poia aà oda ia aà Buteo ufi us osse azio eà dià e ezio aleà i te esseà dià u à i di iduoà dellaà

sottospe ieà o daf i a a,àB. . i te sis ,àosse ateàdu a teà ià ile a e tiàpe à ilàp ogetto.à I à alt eào asio ià

so oà stateà osse ateà u e oseà alt eà spe ie,à t aà uià di e seà i se iteà ellállegatoà Ià dellaà Di etti aà U elli,à

o eà i og aà e aà Ci o ia ig a,à g illaioà Fal o au a i,à fal oà u uloà Fal o espe ti us,à ala d ellaà

Cala d ella a h da t la,à igiaàpado a aà“ l ia iso ia. 

 

. .  Sti a della dist i uzio e e, ualo a possi ile, della de sità delle popolazio i delle spe ie fo ali 

Leàspe ieàfo aliàs elteàpe àl a eaà ost a oàdist i uzio iàeàa o da zaàaàli elloàlo aleàest e a e teà a ia ili,à

daàpo hissi eàsi oàaà igliaiaàdià oppie. 

 

Ta .à .àDist i uzio e e popolazio e delle spe ie fo ali ell’a ea di studio. 

spe ie Dist i uzio e i  Olt epò Sti a della popolazio e 

To to aàsel ati a 
‘elati a e teàdiffusaài àtuttaàl a eaàdo eà ià à
suffi ie teàp ese zaàdiàa ie tiàape tiàeàse i-ape tià
alte atiàadàa eeà os ateàoàg a diàfas eàal e ate 

Ce ti aiaàdià oppie. 

Ghia daiaà a i a 
P ese zaàa o aài egola e,à o e t ataàsop attuttoà elà
setto eào ide tale 

Ci aà àte ito i,à o àtuttià
o upatiàtuttiàgliàa i 

Upupa 
P ese zaà a efattaàeà o e t ataàsop attuttoà ellaà
fas iaà olli a e,ài àa eeà o àa ie tiàaà osai o 

Po heàde i eàdià oppieà
ell a eaài dagata 

Totta illa 

Dist i uzio eàa piaàeà o ti uaà ellaàfas iaà olli a eàeà
i àpa ti ola eài à uellaàdeià ig eti.àásse teàdaàa eeà
os ateàoàa eeà o à olti azio iàe a eeàp i eàdiàal e iàeà

a usti. 

Pa e hieà e ti aiaàdià oppieà
ell a eaài dagata 

állodola 
Be à app ese tataà elleàa eeàape teà esidue,à aà
popolazio eà idottaà ispettoàalàpassato 

Po heà e ti aiaàdià oppie 

“alti palo 
Dist i uzio eà oltoà a efattaà ispettoàalàpassato,à aài à
ip esaà egliàulti iàa i,àp o a il e teàg azieàaàu aà
se ieàdiài e ià iti. 

Po heà e ti aiaàdià oppieà
ell a eaài dagata 

“te pazzoli aàdià
Molto i 

Be àdist i uitaà elleàa eeà espugliateàdellaàfas iaà
olli a e,àfi oàalà o fi eà o àlaàpia u a.àI à
espa sio e/i e e to. 

ál u eà e ti aiaàdià oppieà
ell a eaài dagata 

Piglia os he Be àdist i uitaài àu a piaàga aàdiàa ie ti. 

Di e seà e ti aia/po heà
igliaiaàdià oppieà ell a eaà

i dagata,àdiffi ileàu aà
ua tifi azio eàp e isa 
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spe ie Dist i uzio e i  Olt epò Sti a della popolazio e 

Cala d o 
Lo alizzatoà elleàa eeà o à egetazio eàe a eaà ada,à
spessoàsuàsu st atià ag iàoàsa iosi. Po heàde i eàdià oppie 

á e laà api ossa 
U àte poà elati a e teà o u e,à ào aàest e a e teà
lo alizzataài àpo hissi iàsitià ellaàfas iaà olli a e. U aàoàdueà oppie 

á e laàpi ola 

Quasià o pleta e teàs o pa saàdallaàpia u a,à
a tie eàdis eteàde sit à ellaàfas iaà olli a eàeà
o ta aà elleàa eeàdo eàso oàa o aàp ese tiàp atiàeà
olti azio iàe a eeà o ài te si e. 

Po heà e ti aiaàdià oppie 

)igoloà api e o 
Dist i uzio eàpe àloàpi àpu tifo eà ellaàfas iaà
olli a e. 

C.à àte ito ià otià o upatià
- àall a o;à - à egliàulti ià

a i . 

)igoloà e o 
Dist i uzio eà elati a e teà egola eà ellaàfas iaà
olli a e,àadàes lusio eàdeiàsitià o à ope tu aàa piaàdià
olti azio iài te si eàoà os hi. 

Po heà e ti aiaàdià oppie. 

O tola o 
Dist i uzio eàdis o ti ua,àp ese zeàisolateà ellaàfas iaà
diàpia u a;à aggio à o e t azio eài àa eeàaà osai o,à
p essoàzo eà ala hi eàeàp ati e. 

ál u eàde i eàdià oppie. 

 

. .  Des izio e delle esige ze e ologi he delle spe ie fo ali ell’a ea di i dagi e ed ele o delle 

p io ità di o se vazio e i  ife i e to alle e e ge ze is o t ate 

Leà spe ieà fo alià selezio ateà so oà tutteà spe ieà legateà adà a ie tià ape tià oà se i-ape ti,à ge e al e teà

a atte izzatiàdaàu à osai oàdiàha itatàalàlo oài te o.à 

To to a selvati a. Nidifi aà suàal e i,à haàu ali e tazio eà asataà sop attuttoà suàse ià dià e e.àNe essitaàdià

osai iàa ie talià o àp ese zaàdiffusaàdiàal e ià aàe itaà os hiàfitti. 

Ghia daia a i a. Nidifi aà i à a it à i à al e iàoà i à a ufatti,à i à assetteà idoàeà lo al e teà i à s a pateàdià

te aàoà o iose.àO upaàa ie tiàp e ale te e teàse i-ape ti,à i o datiàda/alte atiàaà os hettiàoàa eeà

fo estate,àp edilige doàspessoà os hià adiàadia e tiàaà olti azio iàoà adu e.àPe àlaà i e aàdelà i oàf e ue taà

sop attuttoàa eeà a atte izzataàdaà egetazio eà oltoà assaàoà ada. 

Upupa. Nidifi aài à a it ài àal e iàoài à a ufatti.àF e ue taàa ie tiàse i-ape ti,ài lusiàf uttetiàeà ig eti,à

do eàp ediligeà o testià o à uo aà ope tu aàdiàe aàalà suoloàoàpi olià appezza e tiàdiàp ati,à alte atiàadà

a eeàp i eàdià egetazio eàoà o àe aà assaàeà ada,àdo eà attu aàpi àfa il e teàleàp ede. 

Tottavilla. Nidifi aà aà te aà i à a ie tià ape ti.à á itaà a ie tià se i-ape tià o eà pas olià o à i te si i,à

olti azio ià este si eà a atte izzateà dallaà p ese zaà dià siepi,à os hettià eà fila i;à e essitaà solita e teà diàà

alte a zaàdià egetazio eàe a eaà assaàe/oà ada,àe aàpi àaltaàoà assià espugli,àal e iàoàaltiàa usti. 
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I àal u eàa eeàdelláppe i oàsette t io ale,à aà o ài àOlt epòàpa ese,à ost aàu aài po ta teà a iazio eà

i t a-stagio aleà dellaà dist i uzio e/de sit ,à do utaà aà a ia e tià stagio alià ellaà dispo i ilit à dià p ede.à

P ediligeàp atiàaàfo aggio,à espuglieti,à edi aiàeàzo eà o iose. 

La alisià deià fatto ià i flue za tià l a o da zaà dellaà spe ieà p essoà ià t a settià ost aà u à effettoà uad ati oà

dellaà ope tu aàdiàp atià o àal e iàoàa ustià opti u à o à - à àdiàha itatàpe àt a setto,àpa iàalà . -

%àdellaàsupe fi ieàdelàplot àeàu àeffettoà egati oàdiàsiepiàedàedifi i,àp o a il e teàasso iatiàadàu à aggio à

is hioàdiàp edazio eà leàp i e àeàdiàp edazio e/distu oà iàse o di . 
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Fig.à .àP i ipali fatto i i flue za ti la de sità della totta illa ei t a setti. 

 

Olt eà aà uestià effettià p i ipali ,à sià otaà u à ge e aleà effettoà positi oà dellaà p ese zaà dià suoloà

s ope to/la o atoà eià ig eti,à o àeffettoàte de zial e teà uad ati oà–à leàtotta illeàp ediligo oà ope tu aà
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ete oge eaàdiàe aàalàsuolo,à o àp ese zaàdiàpo zio ià ope teàdaà egetazio eàe a eaàedàalt eà s ope te ,à

o i azio eà heàassi u aà laàp ese zaàdià i settià esaàpossi ileàdalleà fas eà egetate àeàalà te poàstessoà laà

possi ilit àdiài di idua liàage ol e teàpe àp eda lià elleàa eeà o à egetazio eà adaàoàasse te . 

Allodola. Legataà pe à ali e tazio eà eà idifi azio eà adà a ie tià ape ti,à do i atià daà egetazio eà e a ea,à

ualià olti iàaà e eali,àp atiàdaàsfal io,àpas oli.à‘a a e teàpuòào upa eà ig etiàoà a gi iàdià ig etiàadia e tià

adà a eeà o à egetazio eà e a eaà oà suoloà s ope to.à ‘ise teà egati a e teà siaà dell i te sifi azio eà

dell ag i oltu aà heàdell a a do o. 

Salti palo. F e ue taà a ie tià o à egetazio eà e a eaà i oltaà oà a ustetià assi.à Fa o itoà dallaà

o se azio eàdià a gi ià o à egetazio eàspo ta eaà o àgestitaàaàlatoàdeià olti i.àPuòài sedia sià eià ig eti,à

ualo aàsia oàp ese tiàzo eà o à egetazio eàe a eaàaltaàe/oài olta. 

Ste pazzoli a di Molto i. O upaàu a piaàga aàdiàa ustetiàeà espuglieti,àdallaà egetazio eài sediataàalà

o doàdeià ala hi,àfi oàaàg osseàsiepià e àst uttu ateài àa eeà olti ate.àNeià ig etiàsiài sediaài àsituazio ià o à

uo aàesposizio e,àp ese zaàdiàa ustiàeàte e oài àpe de za.àNo àdisdeg aàià a gi iàfo estalià o à uo aà

p ese zaàdiàa usti. 

Pe à ua toà igua daà laà p ese za/asse zaà dellaà spe ieà p essoà ià t a setti,à laà o tatta ilit à dellaà spe ieà

di i uis eà o àilàp og edi eàdellaàstagio e,à e t eà elà asoàdell a o da zaài ideà aggio e teàlaàdu ataà

delà e si e toàlu goàilàt a settoà o àeffettoàpositi o . 

La alisiàdeiàfatto iài flue za tiàlaàp ese zaàdellaàspe ieàp essoàiàt a settiàhaàpo tatoàaàu à odelloàfi aleàpe à

laàp ese zaà eale à i te ettaàdiàp ese za:à- . ± . ;à i te ettaàdiàdete tio :à . ± . à o p e de teàlaà

pe de za,à o àeffettoàpositi oà . ± . ,à z= . ,àP= . ,àeà l i aggia e toà sola e,à se p eà o àeffettoà

positi oà . ± . ,à z= . ,à P= . ,à uià sià aggiu geà appu toà u à effettoà egati oà dellaà dataà sullaà

p o a ilit àdià o tatta eàlaàspe ieàp essoàiàt a settià - . ± . ,àz=- . ,àP= . . 

Ilà odelloàpi àsuppo tatoàpe à l a o da zaà late teàsugge is eà heàallaàs alaàdelà t a settoà laàde sit àdellaà

spe ieà à i flue zataà positi a e teà daà pe de za,à i aggia e toà sola e,à ope tu aà dià a ustià eà dià os o,à

e t eàilà isultatoàdelà o teggioà à o dizio atoàdallaàdu ataàdelà e si e toà Ta .à . 
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Ta .à .àModello più suppo tato pe  la dete tio  e l’a o da za della ste pazzoli a di Molto i 

p esso i t a setti. 

Va ia ile oeffi ie te ± ES z P 

A o da za    

i te etta - . à±à .    

a usti . à±à .  .  .  

os o . à±à .  .  .  

i aggia e toàsola e . à±à .  .  .  

pe de za . à±à .  .  .  

Dete tio     

i te etta - . à±à .    

du ata . à±à .  .  .  

 

Piglia os he. Nidifi aàsuàal e elli,àaltiàa usti,à a pi a ti,àtal oltaàa heàsullaà iteàoàsuià elati iàsosteg i.à“ià

ut eàdiài settià heà a iaài à olo,ài àa ie tiàse i-ape ti. 

Cala d o. Nidifi aà aà te aà i à a ie tià ape ti.à Legatoà adà a eeà ape teà eà as iutte,à o à egetazio eà e a eaà

assaàeà ada,à o àpe de zaà ode ataàoà ullaàeà e àesposteàalà sole,à i luseàa eeà o às a saà ope tu aàdià

egetazio eà o eàdu eàsa iose,àg eti,àp ate ieàse o da ieàpas olateà o à hiazzeàdiàsuoloà udo,àp atiàa idi. 

Ave la api ossa. “ià i ie eà i à a ie tià ape tià eà se i-ape ti,à o à p ese zaà dià a eeà p ati eà alte ateà adà

a ustetiàedàal e elliàoàaà olti azio iàleg oseà o eàf utteti,àoli etiàeà ig etià Chiata teàetàal.,à ;àB a illaà

etàal.,à .àNell a eaàdiài dagi eàeàpi ài àge e aleài àItaliaàsette t io aleà àdi e utaà a issi a. 

Ave la pi ola. Nidifi aài àa ustiàoàal e elliàeào upaà osai iàa ie talià a atte izzatiàdaàp atiàdaàsfal ioàoà

pas olià oà olti azio iàe a eeà o ài te si e àeà espuglià isolatiàoài à hiazzeàpi àoà e oà o ti ue àoàsiepià o à

a usti.àP ediligeàlaàp ese zaàdiàpi oleàtesse eàdiài oltoàe a eoàa a toàalleàa eeàfal iateàoàpas olateàeàdià

uo aàeste sio eàdiàsiepi.àI àOlt epòà ise teà egati a e teàdell a a do oàdiàp atiàeàfo agge eài àa itoà

olli a eàeà o ta oàeàdell i te sifi azio eàdelleàp ati heàag i oleài àpia u aà B a illaàetàal.,à a,à . 

)igolo api e o. I à Olt epòà f e ue taà a eeà o à pe de zaà ode ata,à uo aà esposizio eà sop attuttoà

e sa tià i oltiàaà ezzogio o ,à ope tu aàpa zialeàdià ig eti,àse i ati iàeàp ate ieà o àal e iàeàa ustiàspa si.à

‘ise teà egati a e teàdellaàp ese zaàdiàfo esteàeàa eeàu a izzate. 

)igolo e o. O upaà p i ipal e teà a ie tià aà osai o,à o à si ulta eaà p ese zaà dià a eeà p ati e,à

se i ati i,à pi oleà tesse eà fo estali,à a usteti.à ‘elati a e teà f e ue teà eglià a ie tià atu alià eà se i-

atu aliài àp ossi it àdeià ig eti,à uasiàasse teài e eàall i te oàdelà ig etoàstesso. 

O tola o. á itaàa ie tiàdi e si,à a atte izzatiàge e al e teàdaà uo aàesposizio e,às a saàu idit ,àa eeàdià

te e oà s ope toàoà o à egetazio eà ada,àpaesaggià se i-ape tià o à a o da zaàdià al e ià e/oà espugli.à I à

Olt epòàpa eseà àlegatoàp i ipal e teàallaàp ese zaàdiàp ati,àa usteti,àsuoloà udo,à edi ai,àsiepiàeàfila i,ài à
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a eeà olli a ià o àpe de zeà ode ate ,à e t eà ise teà egati a e teàdellaàp ese zaàdiàesteseà ope tu eà

fo estaliàeàdiàa eeàu a izzate. 

 

“ullaà aseàdell i po ta zaàpe àlaà o se azio eàdelleàspe ieàta getàaàs alaàpi àa piaà egio aleàeà azio ale à

i estitaàdalleàlo oàpopolazio iàp ese tiài àOlt epò,àdelloàstatoàdià o se azio eài àge e aleàeàdelàpote zialeà

o t i utoà i àte i iàdià lottaàaiàpatoge i,à sià so oà i di iduateà leàsegue tiàspe ieà laà uià o se azio eà ellaà

fas iaàdeià ig etiài àOlt epòàpa eseàde eàesse eà o side ataàp io ita ia: 

 Ghia daiaà a i a:àl Olt epòàpa eseà àalà o e toàl u i oàsetto eà egio aleàsta il e teà olo izzatoà

dallaàspe ie. 

 Totta illa:à laà uasiàtotalit àdellaàpopolazio eà egio aleàsià i ie eà ellaàfas iaà olli a eàdell Olt epòà

pa ese. 

 “te pazzoli aà dià Molto i:à l Olt epòà pa eseà à alà o e toà l u i oà setto eà egio aleà sta il e teà

o upatoàdaà uestaàspe ieàe de i aàdellaà egio eàitalia a. 

 Piglia os he:à spe ieà o à statoàdià o se azio eà sfa o e oleàaà s alaà o ti e tale,à pote zial e teà

i po ta teàpe àilà o t olloàdeiàpa assiti. 

 Cala d o:à laà g a à pa teà dellaà popolazio eà egio aleà sià i ie eà ellaà fas iaà olli a eà dell Olt epòà

pa ese. 

 á e laà api ossa:à l Olt epòà pa eseà à alà o e toà l u i oà setto eà egio aleà i à uià laà spe ieà isultaà

p ese teà o à elati aà egola it ,àseppu eà o à u e iào aiàest e a e teà idotti. 

 á e laàpi ola:à l Olt epòàpa eseà olli a eàeà o ta oà app ese taàu oàdeiàp i ipalià alua diàdellaà

spe ieàaàs alaà egio aleàeàl u i oàsetto eà o àde sit àa o aà uo eàaàs alaàa piaà ellaàLo a diaà

e t aleàeà e idio ale. 

 )igoloà api e o:à l Olt epòàpa eseà eà glià i ediatià di to i à ostituis o oà alà o e toà l u i oà sitoà

egio aleào upatoàdallaàspe ieài àItaliaàsette t io ale. 

 )igoloà e o:à laàg a àpa teàdellaàpopolazio eà egio aleàsià i ie eà ellaàfas iaà olli a eàdell Olt epòà

pa ese. 

 O tola o:àlaàg a àpa teàdellaàpopolazio eà egio aleàsià i ie eài àOlt epòàpa ese. 
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Cala d oàá thusà a pest is. 
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. .  I dividuazio e dei fatto i i flue za ti i hezza di spe ie e a atte isti he delle o u ità o iti he 

Laà figu aà à app ese taà l a da e toà deià à i di ià dià o u it à o plessi ià eià t a settià eà ost aà heà t eà

i di iàsuà i ueà ost a oàu àpi àe ide teàpatte :àlaà i hezzaàspe ifi a,àl a o da zaàeàl i di eàdiàdi e sit à

dià“ha o . 

L i di eà o se azio isti oà o àpa eà o elatoà i à a ie aà a ataà o eà laàdi e sit àallaà i hezzaà hoà=à

, ;à pà <à . ,à uestoà poi h à o à e essa ia e teà aà u e ià altià dià spe ieà oi ido oà ele ateà p io it à

o se azio isti he. 

L i di eàdiàPielouà o àp ese taàg a deà a ia ilit àeàsiàattestaàsuà alo iàaltiài àtuttiàiàt a setti,à iòà àdo utoàallaà

fo teà elazio eàt aàa o da zaàeà i hezzaàspe ifi aà hoà=à , ;àpà<à . . 

Daàu àp i oàse pli eà o f o toàt aàlaàfigu aà àeàlaàfigu aà ,à heà app ese taàleà ope tu eàpe e tualiàpe à

og ià atego iaà dià usoà delà suoloà eglià stessi,à sià e i eà o eà all au e ta eà dellaà di e sit à paesaggisti aà

o ispo daà a heàu à elati oà au e toà dellaà st uttu azio eà dellaà o u it .à Ciòà à o fe atoà dall a alisià

dellaà o elazio e,à heàe ide ziaà o eà glià i di ià dià o u it à sia oà positi a e teà o elatià o à l i di eà dià

di e sit àdiàusoàdelàsuolo:à i hezzaà hoà=à , à;àpà<à . ,àa o da zaà hoà=à , ;àpà<à . ,àdi e sit à

hoà=à , ;àpà<à . .à 

L i di eà o se azio isti oà ost aàu aà o elazio eàpi à de oleà hoà=à , ;à pà =à , ,à e t eà l i di eàdià

Pielouài à uestoà asoà eàpi ài àge e ale à às a sa e teà o elatoà o àleà a ia iliàa ie talià o side ate. 

T aàleà lassiàdiàusoàdelàsuoloàilà os oà ost aàgliàeffettià aggio ià eàpositi i àsull a ifau a,ài àpa ti ola eàsullaà

i hezzaà spe ifi aà hoà =à , à ;à pà <à . à eà sull a o da zaà hoà = , à ;à pà =à , ;à ià espuglietià o à

p ese zaàdià spe ieà a o eeàeà a usti eà lià ha oà sull i di eàdiàdi e sit à hoà=à , ;à pà <à . ,à e t eà laà

supe fi ieàdià ig eto,à heà ài e sa e teàp opo zio aleàallaàdi e sit àdellaà ope tu aàdelàsuoloà hoà=à , ;à<à

. ,à à dià o segue zaà o elataà egati a e teà o à glià i di ià dià o u it :à i hezzaà hoà =à - , ;à pà <à

. ,àa o da zaà hoà=à- , ;àpà<à . ,àdi e sit à hoà=à- , ;à<à . . 

F aà glià ele e tià li ea ià eà pu tifo ià heà a atte izza oà laà st uttu aà delà paesaggioà eà i à pa ti ola eà dià u à

paesaggioà ag i oloà este si o ,à laà lu ghezzaà delleà siepi,à ost aà u à legge oà effettoà positi oà sullaà i hezzaà

spe ifi aà hoà=à , ;àpà<à . àeàsullaàdi e sit à hoà=à , àpà<à . . 

Laà lu ghezzaàdelleà siepià àp opo zio aleàall ha itatà a gi aleà hoà=à , à ,àpà<à . ,àesse doàu oàdeglià

ele e tià heà eà dete i aà laà supe fi ie;à tutta ia,à l'este sio eà dià ha itatà a gi aleà o à isultaà

pa ti ola e teài flue teàsullaà o u it ,àesse doà o elataàsoloà o àlaà i hezzaàspe ifi aà hoà=à , à;àpà=à

, . 

Leà a ia ilià gestio ali,à oltoà ete oge eeà eià di e sià plotà dell a eaà dià studioà eà ute olià ell a oà dellaà

stagio eà Ta . ,àse a oà o àa e eàeffettiàta gi iliàsullaà o u it à elàsuoài sie e. 

Laàpe de zaà àlaà a ia ileàfisi o-topog afi aà heà ost aàl effettoàpi à i po ta teàsullaà o u it ào iti a:à i à

pa ti ola eà sullaà i hezzaà spe ifi aà hoà =à , ,à pà <à . ,à sullaà di e sit à hoà =à , ,à pà =à <à . à eà

sull a o da zaà hoà=à , ,àpà=à , ,àFigg.à ,à ,à àeàTa . . 
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Ta . .àG ado di o elazio e t a le a ia ili o itologi he e uelle a ie tali esp esso o  il oeffi ie te di 
o elazio e di “pea a  C.I. = I di e o se azio isti o; A = A o da za; H’= I di e di “ha o , J = I di e 

di Pielou . 
 

 C.I. áàu elli H'àu elli “àu elli Jàu elli 

H'àusoàdelàsuolo ,  ,  ,  ,  - ,  

F utteto - ,  ,  ,  ,  ,  

Cespuglieto ,  ,  ,  ,  - ,  

Cespuglietoà o àal e iàeàa usti ,  ,  ,  ,  ,  

Bos o - ,  ,  ,  ,  - ,  

Tessutoàu a o ,  ,  ,  ,  - ,  

Vig etoàa a do ato ,  ,  ,  ,  ,  

P atoàsta ile ,  ,  ,  ,  - ,  

P atoà o àal e iàeàa usti ,  ,  ,  ,  - ,  

“e i ati o ,  ,  ,  ,  ,  

Vig eto - ,  - ,  - ,  - ,  ,  

Ha itatà a gi ale ,  ,  ,  ,  - ,  

Edifi ià u ali - ,  ,  ,  - ,  ,  

ál e iàisolati - ,  ,  ,  ,  ,  

Lu ghezzaàsiepi ,  ,  ,  ,  - ,  

Nu e oàsiepi ,  ,  ,  ,  ,  

Quota ,  ,  ,  ,  ,  

Pe de za ,  ,  ,  ,  - ,  

‘adiazio eàsola e - ,  ,  ,  ,  ,  

Cope tu aàe a ea ,  ,  ,  ,  - ,  

Filaàdise ata ,  - ,  ,  - ,  ,  

Filaàla o ata - ,  - ,  ,  ,  ,  

Filaà o àt attata ,  ,  ,  ,  - ,  

I te filaàdise ato - ,  ,  ,  ,  ,  

I te filaàla o ato - ,  - ,  ,  - ,  ,  

I te filaà o àt attato ,  ,  ,  ,  - ,  
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Fig.à . I i ue i di i di o u ità o plessi i al olati pe  og i t a setto, o di ati i  ase alla i hezza spe ifi a u ulata degli u elli; l’i di e di “ha o  e 
l’e ui ipa tizio e so o ipo tati sull’asse dest o. 
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Fig.à . La ope tu a pe e tuale di og i atego ia di uso del suolo e l’i di e di di e sità dell’uso del suolo sull’asse dest o  ei  t a setti, o di ati i  ase alla 
i hezza spe ifi a u ulata degli u elli, osì he sia possi ile il o f o to o  la fig. . 
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Fig.à .àCo elazio i t a t e i di i di o u ità A o da za, I di e di “ha o  e Ri hezza spe ifi a  o  al u e delle a ia ili a ie tali più i po ta ti. 
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. . . Modelli di dist i uzio e pote ziale pe  al u e spe ie ta get selezio ate 

Upupa 

“pe ieàp e ale te e teàdist i uitaà elleàa eeà olli a iàeàdiàfo do alle,àhaà ell Olt epòàpa eseàu aàdelleàa eeà

dià aggio àdiffusio eàpote zialeàaàs alaà egio ale. 

 

 

Fig.à .àDist i uzio e pote ziale dell’upupa a s ala egio ale. 
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Tottavilla 

LOlt epòàpa eseàospitaàlaà uasiàtotalit àdellaàpopolazio eà egio aleàdellaàspe ie,à o eàsugge itoàa heàdalà

odelloàdiàdist i uzio eàpote ziale. 

 

Fig.à .àDist i uzio e pote ziale della totta illa a s ala egio ale. 
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Allodola 

Pe à uestaàspe ie,à l Olt epòàpa eseà àu aàdelleàa eeàdià aggio à ido eit ,à heà o u ueà i ludo oàa heà

u e oseàalt eà a eeàdo i ateàdaà egetazio eàe a eaàpote zial e teà ido eaàallaà spe ie,à o eàp atià daà

sfal io,à olti azio ià e eali oleàeàp ate ieà o ta e.àálàdiàl àdellaàdist i uzio eàeffetti a e teà oltoàa pia,àià

o ti ge tiàdellaàspe ieàappaio oàspessoà oltoà idottiàeàleàde sit àso oàf e ue te e teà asse. 

 

Fig.à .àDist i uzio e pote ziale dell’allodola a s ala egio ale. 
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Salti palo 

Ilà odelloàdiàdist i uzio eàe ide ziaàl i po ta zaàdete i a teàdell Olt epòàpe àlaàspe ie.àPote zial e te,à

tuttaàlaàfas iaà olli a e,àadàe ezio eàdelleàa eeào upateàdaà os hiàestesiàeàa ie tià upest i,à àido eaàadà

ospita eà laàspe ie.àNelà estoàdelà te ito ioà egio aleà ià o testià ido eiàpe à ilà salti paloàso oàest e a e teà

pi àf a e tati. 

 

Fig.à .àDist i uzio e pote ziale del salti palo a s ala egio ale. 
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Ave la pi ola 

á heàpe à uestaà spe ie,à i à fo teàde li oà aà s alaà azio aleàeà o à solo,à l Olt epòàpa eseà app ese taàu aà

delleàp i ipaliàa eeàdiàp ese zaàaàs alaà egio ale,à o h à uellaàdo eàdià is o t aàlaàpi àa piaàp ese zaàdià

a ie tiàido eià elati a e teà o ti ui.àLa a do oàdelleàp ati heàag i oleàt adizio alià ell a eaà o ta aàeà

l i te sifi azio eàdelleà olti azio iài àa eaàpla izialeàeà asso- olli a eàsta oà idu e doàl ha itatàdellaàspe ieà

B a illaàetàal.à , . 

 

Fig.à .àDist i uzio e pote ziale dell’a e la pi ola a s ala egio ale. 
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)igolo api e o 

Nelà asoà dià uestaà spe ie,à à pa ti ola e teà i te essa teà ota eà o eà leà a eeà dià effetti aà p ese zaà

oi ida oà o à glià u i ià setto ià delà te ito ioà egio aleà heà isulta oà ido eià li ati a e te,à aà s alaà dià

paesaggioà àk à àà àk àeàaàs alaàdiàte ito ioà . àha . 

 

 

Fig.à . Modelli di dist i uzio e pe  lo zigolo api e o idiseg ato da B a illa . 
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)igolo e o 

“pe ieà diffusaà p e ale te e teà ellaà fas iaà appe i i a,à o à de sit à edia e teà uo e.à Ià popola e tià

p ealpi iàeàalpi iàso oài e eàspessoà oltoàesigui. 

 

Fig.à . Modelli di dist i uzio e pote ziale pe  lo zigolo e o. 
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O tola o 

Pe à uestaàspe ie,àselezio ataà o eài di ato eàpe àlaà o etti it àe ologi aàeàpe àlaà alutazio eàdegliàeffettià

delleà a iazio iàa ie tali,àleàa alisiàsiàso oà o e t ateàsull a eaàolt epada a.àPe àl o tola oàsiàp ese ta o,à

olt eàalà odelloàdiàdist i uzio eàattuale,àa heà leà p oiezio i à sto i heàdell a ealeàdellaàspe ieà o,à eglio,à

dellaàdist i uzio eàdegliàa ie tiàido eiài à aseàalleà a atte isti heàpaesaggisti he .àPe àulte io iàdettagliàsià

i a daàaàB a illaàetàal.à a . 

 

Fig.à . Dist i uzio e attuale e sto i a dell’ha itat ido eo pe  l’o tola o, i  tutto l’Olt epò pa ese 

idiseg ato da B a illa et al., . 
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. .  Co e a eas e possi ili a ee di o essio e 

Ilàp o edi e toàadottatoàpe àlaàdefi izio eàdelleàa eeài po ta tiàpe àlaà o essio e,ài à aseàallaà appatu aà

delleàa eeài po ta tiàpe àl o tola oàeàdelleàa eeàaà aggio àpe ea ilit ,àhaàpo tatoàall i di iduazio eàdelleà

segue tià a eeà pa ti ola e teà i po ta tià pe à ilà a te i e toà dellaà o essio eà e ologi aà ell a eaà dià

studio: 

 

 

Fig.à . A ee i po ta ti pe  la o etti ità e ologi a. 
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Gua da doà pi à daà i i oà leà a eeà i po ta tià pe à laà o essio eà Fig.à ,à sià otaà o eà esseà i sista oà

p i ipal e teà suà a eeà a atte izzateà daà paesaggià aà osai o,à o à ge e aleà p ese zaà dià ag i oltu aà o à

i te si a.à I à al u ià o testi,à talià tipologieà a ie talià so oà fo te e teà idotteà pe à l espa sio eà delà os oà

o segue teàall a a do oà o eà ellaàpo zio eàsud-o ie taleàdell a eaàdiàstudio àoppu eàpe àlaàp ese zaàdià

esteseà o o oltu e àdià ig eto,à o eà ellaàpo zio eà o d-o ie taleàdell a ea. 

 

Fig. . Le a ee più i po ta ti pe  la o essio e e ologi a ell’a ea di studio sfo do: a tog afia Bi g 

Ae ial ith la els . 

 

 

 

 

 

 



 

ViNO – Vigneti e Natura in Oltrepò 
Gestione agricola per la rete ecologica 

Studio di fattibilità 

 

  63 

2.2 Studio dei Lepidotteri ropaloceri 

 

I Lepidotteri Ropaloceri rappresentano un vasto gruppo di insetti al quale viene largamente riconosciuto un 

rilevante valore di indicatore ambientale, caratteristica che le farfalle possiedono per una serie di 

motivazioni di diversa natura tra cui il fatto che i metodi di censimento sono solidamente standardizzati 

(Pollard e Yates, 1993). 

I àpa ti ola eàleà agio iàdià ua toàaffe atoàpo a ziàso oàp i ipal e teàleàsegue ti: 

•à leà fa falleà so oà elati a e teà fa ileà daà e si eà eà laà pe ezio eà heà haà dià lo oà laà aggior parte delle 

persone è positiva, rendendolo un perfetto «gruppo bandiera»; 

•à olteàspe ieàf e ue ta oàpi àoà e oàsta il e teàgliàa ie tiàag i oli; 

•àag ofa a iàedàe i idiàposso oàese ita eài pattiàdi ettiàsugliàadultiàeàsugliàstadiàla ali; 

•àiàfe tilizzanti possono influire indirettamente sui lepidotteri, alterando la composizione delle associazioni 

vegetali e le caratteristiche chimico-fisiche delle piante nutrici; 

•à laà p ese zaà dià popolazio ià italià dià fa falleà dipe deà i à oltià asià dallaà ua tit à di habitat idonei a 

disposizione e dalla connettività del paesaggio; 

•à laà aggio à pa teà delleà spe ieà à po oà o ileà eà p ese taà ele ataà asso iazio eà o à pa ti ola ià tipologieà

ambientali, rendendo più facile collegare i risultati ottenuti dalle operazioni di monitoraggio a fenomeni 

locali; 

•àso oà a atte izzatiàdaàu à i loà italeà apido. 

I Ropaloceri sono oggetto di indagine, tramite censimento su transetto lineare, in molti Paesi europei (in 

Gran Bretagna fin dal 1976, mentre in Italia, il Paese più ricco in numero di specie, ancora non è stato 

atti atoàal u oàs he aàdià o ito aggio .àDall a alisiàdeiàdatià a oltiàe e geàu à uad oàp eo upa teàpe à

quanto riguarda la conservazione delle specie legate ad ambienti prativi, con 8 delle 17 specie considerate 

dallo studio che mostrano una tendenza alla diminuzione mentre solo 1 specie è in aumento, 2 sono stabili 

e per le rimanenti 6 specie il trend è incerto (van Swaay et al. 2013). 

Secondo van Swaay et al., 2010 principali fattori che affliggono le farfalle a livello continentale sono 

app ese tateàdall ag i oltu aài te si aàeàdall a a do oàdeiàte ito ià o ta i;à uesti,àu ita e teàadàalt i,à

concorrono a determinare una situazione sfavorevole determinata dal fatto che il 9% delle specie europee 

è minacciata (e un ulteriore 10% è prossimo ad esserlo) e il 31% delle farfalle presenti in Europa evidenzia 

una tendenza alla diminuzione della popolazione (di contro solo il 4% è in aumento). 

Da quanto emerge dai risultati pubblicati nella Lista Rossa anche in Italia, la nazione che ospita la più ricca 

comunità di Ropaloceri (264 specie per van Swaay et al. 2010; 288 secondo Balletto et al. 2015), 

nonostante si disponga di una conoscenza assai parziale della fauna a Lepidotteri Ropaloceri, si rileva una 

situazione sfavorevole, essendo il 6% delle specie minacciata e un ulteriore 5,6% prossimo alla minaccia 
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(Balletto et al. 2015). Analogamente a quanto si verifica in Europa, anche nel nostro Paese tra i fattori che 

maggiormente incidono sul declino della comunità di Ropaloceri ià àl ag i oltu aài te si a. 

I cambiamenti climatici in atto sono tra i principali fenomeni che minacciano la conservazione delle farfalle 

europee, in particolare quelle italiane, essendo il riscaldamento globale la terza causa di minaccia a livello 

nazionale. 

 

2.2.1 Area di studio 

L a eaà dià studioà sià ollo aà i à la gaà pa teà ellaà po zio eà olli a eà e t o-o ie taleà dell Olt epòà Pa eseà

(provincia di Pavia, Lombardia meridionale); sono stati individuati 41 transetti lineari (corrispondenti al 58% 

del totale dei plot utilizzatiàdalà o o ita teàstudioàsull a ifau aàeàdià uià àstataàfattaàu aàselezio e . 

La selezione dei transetti è stata effettuata con il fine di mantenere una eterogeneità dei plot stessi in base 

alle caratteristiche ambientali degli immediati dintorni e alle modalità di gestione dei vigneti. Tutti i 

t a settià heà i te essa oà leà olti azio iàdià tipoà iologi oàutilizzatià ell a itoàge e aleàdelàp ogettoà so oà

stati oggetto di censimento per quanto riguarda la componente farfalle. 

  

Figura 27. Dislo azio e dei t a setti ell’a ea di studio i  giallo uelli i ade ti i  olti azio i iologi he . 
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2.2.2 Materiali e metodi 

La metodologia di censimento adottata fa diretto riferimento a Pollard e Yates (1993) e prevede il 

conteggio delle farfalle lungo un transetto costituito da una fascia di 5 metri di ampiezza. Al centro della 

fascia si muove il rilevatore che, percorrendo a ritmo costante la linea di transetto, annota il numero di 

individui di tutte le specie di farfalle diurne (Lepidoptera; Hesperioidea, Papilionoidea) e, quando possibile, 

ne annota anche il sesso. 

 

 

Le specie sono state identificate a vista (sia a occhio nudo sia tramite ausilio di binocolo con messa a fuoco 

ravvicinata Swarovski EL 10x42) e tramite cattura e successivo rilascio per mezzo di retino entomologico; 

questo secondo metodo è stato adottato nel caso di specie di difficile identificazione in natura, specie in 

volo di spostamento e specie caratterizzate tipicamente da volo rapido con soste poco frequenti. 

“ta teà l i possi ilit à oà laà s a saà affida ilit à dià dete i a eà aà li elloà spe ifi oà al u eà spe ieà p ese tià oà

ite uteà pote zial e teà talià i à Olt epòà Pa ese à sià à p efe itoà i o e eà all i di iduazio eà dià oppieà oà

complessi di specie. Essi sono Pieris edusa / P. daplidice, Euchloe ausonia / E. crameri, Colias alfacariensis / 

C. hyale, Leptidea sinapis / L. reali, Plebejus argus complex (Plebejus argus, Lycaeides abetonicus, L. 

argyrognomon, L. idas), Hipparchia fagi / H. genava. 

La nomenclatura adottata fa riferimento a Balletto et al. 2015. 

I censimenti hanno avuto luogo a partire dal mese di maggio 2015 e si sono protratti sino al termine del 

mese di settembre dello stesso anno. Ciascun transetto è stato oggetto di una visita in ognuno dei 5 mesi 

conside ati,à osìà daà op i e à i à la gaà pa teà ilà pe iodoà dià oloà dià tutteà leà spe ieà e osi il e teà p ese tià

ell a ea. 

Figura 18. Esempio di transetto co  i di azio e dell’a ea i te essata dal 

5 m 

2,5 m 

5 m 
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Le uscite hanno avuto luogo esclusivamente in presenza di condizioni metereologiche idonee a una simile 

indagine, il cui soggetto è un taxon di fauna eteroterma. 

 

2.2.3 Risultati 

Laà o u it à dià fa falleà dell a eaà dià studioà à isultataà esse eà o postaà daà u à totaleà dià à spe ie,à

o ispo de teà alà %à delleà spe ieà oteà pe à l i te oà Olt epòà Pa eseà P ogettoà átla teà deià ‘opalo e ià

dell Olt epòà Pa ese,à in preparazione) e al 18% della fauna italiana (288 specie; Balletto et al. 2015). La 

diversità media riscontrata nei 12 vigneti biologici (25 specie) è risultata essere superiore a quella rilevata 

nei vigneti convenzionali (23 specie). 

 

Tabella 1. Elenco delle specie censite. 

Specie N. transetti N. record Dir. Habitat 
Red List 

EU27 
Climatic Risk 

Coenonympha pamphilus 40 133 
   

Polyommatus icarus 39 128 
   

Pieris rapae 33 67 
   

Colias crocea 29 56 
   

Plebejus argus complex 29 65 
  

- 

Aricia agestis 27 44 
   

Cupido alcetas 26 40 
   

Lycaena phlaeas 23 37 
   

Vanessa cardui 23 30 
   

Pieris napi 22 41 
   

Carcharodus alceae 21 33 
   

Ochlodes sylvanus 20 34 
   

Lasiommata megera 19 24 
   

Melanargia galathea 19 26 
  

R 

Kanetisa circe 17 21 
  

HR 

Maniola jurtina 15 21 
   

Melitaea phoebe 14 20 
  

R 

Colias alfacariensis/hyale 13 15 
  

R/HR 

Iphiclides podalirius 13 18 
   

Issoria lathonia 13 16 
  

HR 

Lycaena tityrus 12 16 
  

HR 

Erynnis tages 11 18 
   

Papilio machaon 11 12 
   

Pieris edusa/daplidice 11 12 
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Specie N. transetti N. record Dir. Habitat 
Red List 

EU27 
Climatic Risk 

Lasiommata maera 10 12 
   

Melitaea didyma 10 19 
  

R 

Cupido argiades 8 9 
  

R 

Celastrina argiolus 7 8 
   

Inachis io 7 8 
   

Pyrgus malvoides 7 11 
   

Vanessa atalanta 7 7 
   

Euchloe ausonia/crameri 6 6 
  

R 

Hipparchia fagi/genava 6 6 
 

NT/NT R 

Leptidea sinapis/reali 6 8 
   

Polygonia c-album 6 8 
   

Pieris brassicae 5 6 
   

Polyommatus bellargus 5 8 
   

Lampides boeticus 4 4 
  

R 

Lycaena dispar 3 3 All. II, IV 
 

R 

Aporia crataegi 2 2 
   

Carcharodus flocciferus 2 2 
  

R 

Lycaena thersamon 2 3 
  

HR 

Satyrium acaciae 2 2 
  

HR 

Thymelicus acteon 2 2 
 

NT R 

Thymelicus lineola 2 2 
   

Apatura ilia 1 1 
  

HR 

Brenthis daphne 1 1 
  

R 

Cacyreus marshalli 1 1 
  

HHHR 

Glaucopsyche alexis 1 1 
   

Gonepteryx rhamni 1 1 
   

Melitaea nevadensis 1 1 
  

n.c. 

Pararge aegeria 1 1 
   

Satyrium ilicis 1 1 
   

Totale 
  

Specie D. H. Specie R. L. Specie C. R. 

  
1 2 19 

 

In generale si tratta di specie molto comuni sia su scala locale sia su scala più vasta (nazionale ed europea) 

e, con la sola eccezione di Lycaena dispar, nessuna di esse è contemplata negli Allegati II e IV della Direttiva 

Habitat o considerata minacciata nella Lista Rossa delle Farfalle italiane (Balletto et al. 2015). 



 

ViNO – Vigneti e Natura in Oltrepò 
Gestione agricola per la rete ecologica 

Studio di fattibilità 

 

  68 

Considerando la European Red List of Butterfies (van Swaay et al. 2010) 2/3 taxa appartengono alla 

categoria NT (prossima alla minaccia), esse sono: Thymelicus acteon e Hipparchia fagi/genava. La prima 

delle due specie è stata rinvenuta in due sole occasioni in due differenti transetti, mentre la seconda è in 

realtà un complesso di due specie indistinguibili dalla sola osservazione delle caratteristiche fenotipiche. 

Gli effetti che derivano dai cambiamenti climatici in atto rappresentano il secondo fattore di minaccia per le 

popolazioni di ropaloceri italiani (Balletto et al. 2015), pertanto è opportuno riportare a quale categoria 

appartengono le specie censite in questo censimento. Escludendo quelli a basso rischio (LR) e 

potenzialmente a rischio (PR) tra i taxa rilevati ve ne sono 19, così distribuiti: a rischio (R): 11, ad alto rischio 

(HR): 6, a rischio estremo (HHHR): 1 (Cacyreus marshalli, unica specie esotica di ropalocero in Europa). A 

queste si aggiunge la categoria mista R/HR riguardante la coppia di specie Hipparchia fagi / H. genava. 

 

Tabella 2. Categories of the Climatic Risk Atlas of European Butterflies (Settele et al. 2008). 

Category 

  

HHHR 
extremely high 

climate change risk 

Climate change poses a very high risk to the species because more 

than 95% of the grids with currently suitable climate may no longer be 

suitable in 2080 under at leastào eàs e a ioà u de àtheà oàdispe sal à
assumption). Present distribution can be  explained by climatic 

variables at least to a moderate extent (AUC > 0.75) 

HHR 
very high climate 

change risk 

Climate change poses a very high risk to the species because more 

than 85% of the grids with currently suitable climate may no longer be 

suita leài à àu de àatàleastào eàs e a ioà u de àtheà oàdispe sal à
assumption). Present distribution can be explained by climatic 

variables at least to a moderate extent (AUC > 0.75) 

HR 
high climate change 

risk 

Climate change poses a high risk to the species because more than 

70% of the grids with currently suitable climate may no longer be 

suita leài à àu de àatàleastào eàs e a ioà u de àtheà oàdispe sal à
assumption). Present distribution can be explained by climatic 

variables at least to a moderate extent (AUC > 0.75) 

R climate change risk 

Climate change poses a risk to the species because more than 

50% of the grids with currently suitable climate may no longer be 

suita leài à àu de àatàleastào eàs e a ioà u de àtheà oàdispe sal à
assumption). Present distribution can be explained by climatic 

variables at least to a moderate extent (AUC > 0.75) 

LR 
lower climate change 

risk 

Climate change poses a lower risk to the species because 50% or less of 

the grids with currently suitable climate may no longer be suitable in 

à u de à atà leastà o eà s e a ioà u de à theà oà dispe sal à
assumption). Present distribution can be explained by climatic 

variables at least to a moderate extent (AUC > 0.75) 

PR 
potential climate 

change risk 

At the moment, climate change can only be regarded as a potential risk 

fo àtheàspe ies àlo g-term survival in Europe. All species whose present 

distribution can be explained by climatic variables to only a limited 

e te tà áUC:à à . àha eà ee à atego isedàasàP‘,ài depe de tàofàtheà
rate of decline of their climatic niche distribution 
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Delle 53 specie censite si ritiene ve ne siano alcune in particolare per le quali interventi atti a migliorare la 

connetti it à e ologi aà so oà e essa i,à sop attuttoà ellaà fas iaàdeià ig eti .à Leà spe ieà he,à i à elazio eàaà

quanto emerso a seguito dei censimenti e tenuto in considerazione il loro status di conservazione a livello 

sia locale sia globale, possono essere considerate specie focali sono Lycaena dispar, L. thersamon e 

Hipparchia fagi/H. genava. 

La licena della paludi (L. dispar) è una farfalla il cui areale corrisponde alle area temperate e subtropicali del 

Paleartico ed è presente in Italia settentrionale con la sottospecie rutilus. 

La specie appare negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e le popolazioni europee sono considerate a 

rischio da Settele et al. (2008) a causa dei cambiamenti climatici, in quanto si prevede nel 2080 la perdita 

del 50% delle aree ad essa favorevoli. 

 

Figura 29. Femmina di Lycaena dispar (F. Gatti). 

 

 

La sua distribuzione in Oltrepò Pavese è limitata alla fascia pianeggiante, dove più comunemente si 

riscontra presso aree umide di varia natura, pur essendo presente anche in ambiti agricoli meno 

di e sifi atià dalà pu toà dià istaà e osiste i o.à Gi à elà ,à elà o soà deià ile a e tià dell átla teà deià

‘opalo e iàdell Olt epòàPa eseà i àp epa azio e ,àlaàspe ieàe aàstataàoggettoàdià àosse azio iàalàdiàfuo iàdelà

contesto planiziale oltrepada oà edià appa .àIà ile a e tià o dottià ell a itoàdelàp ogettoàViNOàha oà

confermato la presenza di L. dispar elà o testoà olli a eà dell Olt epòà o ie tale,à pe ette doà

l i di iduazio eàdellaàspe ieài à àdisti tiàt a setti.àÈà e osi ileàl ipotesià heà uestaà e la e àte ito ialeàsiaà
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o postaàdaài di iduiàp o e ie tiàdallaàfas iaàdiàpia u a,àsugge e doàu àte tati oàdiàespa sio eàdell a ealeà

(la specie non era mai stata segnalata al di fuori della pianura prima del 2014) di quelle popolazioni verso il 

settore collinare, un fenomeno (eventuale) che non è stato riscontrato altrove in Oltrepò. 

 

Figura 30. Areale di distribuzione di Lycaena dispar in Oltrepò Pavese (in giallo i transetti in cui la specie è stata 

censita). 

 

 

 

Discorso in parte analogo a quello fatto per L. dispar può essere ipotizzato anche per L. thersamon, licenide 

ilà uiàa ealeàsiàeste deàdall Italiaà o do ide taleàsi oàalleàzo eàte pe ateàeàsu t opi aliàdell ásiaà e t aleàeà

occidentale. 

L Olt epòà Pa ese,à heà i à o ti uit à o à ilà Pie o teà sudoccidentale rappresenta il limite a Ovest della 

specie, è interessato dalla sua presenza nella fascia collinare, dove la specie appare piuttosto diffusa, anche 

se relativamente localizzata presso ambienti di tipo xerico, peraltro abbondanti in questo ambito 

te ito iale.àFattoàsal oàpe àu àsito,àappa eàasse teàdallaàzo aào ie taleàdell Olt epòàdià olli a,ào e oà uellaà

maggiormente interessata dalla coltivazione della vite. 
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Figura 31. Areale di distribuzione di Lycaena thersamon (Tshikolovets, ridis.). 

 

 

I transetti in cui è stata censita durante le uscite di campo condotte per il progetto ViNO sono solamente 2, 

e t a iàsituatià ellaàpo zio eào ide taleàdell a eaàdiàstudio. 

Specie le cui popolazioni in Europa sono considerate a rischio a causa dei cambiamenti climatici (Settele et 

al. 2008), è, nel contesto specifico, da considerarsi focale al fine di garantire il più possibile la possibilità di 

colonizzare nuove aree. 

Figura 32. Maschio di Lycaena thersamon (F. Gatti). 
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Figura 33. Areale di distribuzione di Lycaena thersamon in Oltrepò Pavese (in giallo i transetti in cui la specie è stata 

censita). 
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Hipparchia fagi e H. genava sono due specie non determinabili mediante osservazione dei caratteri esterni, 

per tale ragione e in relazione alla presenza in Oltrepò Pavese di entrambe le specie, si è preferito 

considerare i due taxa come un complesso di specie. 

H. fagi pone il suo areale in Europa centrale e meridionale, dai Pirenei sino alla regione del Volga; H. genava 

sovrappone il proprio areale a quello di H. fagi, essendo però limitata alla Francia orientale, alla Svizzera e 

all Italiaà o do ide taleàedàappe i i aàsi oàallaàCala ia.àL a eaàdiàstudioà àdiài te esseàpe à uesteàspe ieà

i à ua toàpuòà app ese ta eàilà ollega e toà o àl astaàdelàTi i oà el Parco del Ticino, la presenza del taxa 

H. fagi/genava complex è stato scoperto recentemente). 

Entrambi i taxa sono considerati prossimi alla minaccia (NT – Near Threatened) da van Swaay et al. (2010) e 

secondo Settele et al. (2008) H. fagi è a rischio a causa dei cambiamenti climatici mentre H. genava non è 

considerata dal medesimo lavoro in quanto ancora considerata a livello sottospecifico di H. hermione. 

 

Figura 34. Hipparchia fagi/H. genava (F. Gatti). 

 

 

La presenza di questa oppiaàdi àspe ieàappa eàli itataàall a eaàalto-collinare e montana e i risultati emersi 

nel corso dei rilevamenti per il progetto ViNO confermano le informazioni disponibili per quanto riguarda la 

distribuzione delle farfalle in Oltrepò. 

Le segnalazioni infatti riguardano appunto 6 transetti tra i più meridionali dei 41 indagati; la specie non è 

i e eà aià stataà o tattataà i à a itià dià assaà olli aà à ta to e oà ellaà fas iaà deià ig eti à postaà

ell Olt epòào ie tale. 
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Contrariamente a quanto suggeriscono il nome latino e quello volgare di una delle due specie (H. fagi o 

ipparchia del faggio), essa non ha alcun legame con il faggio (Fagus sylvatica), specie arborea che non 

compare tra quelle utilizzate per lo sviluppo allo stadio larvale. Ciò dicasi pure per H. genava. Tuttavia le 

esige zeàe ologi heàdelleàdueàspe ieà so elle à o te pla oàu aàp efe e zaàpe àa ie tià i à uià iàsiaàu aà

certa copertura vegetale a componente arborea. Pertanto non desta stupore la loro assenza (pur 

intervenendo probabilmente ancheà alt eà o po e ti à dall a eaà deià ig eti,à o aà o eà o aà i adeguataà adà

ospitare popolazioni di queste specie ed a rappresentare un corridoio ecologico. 

 

Figura 35. Areale di distribuzione di H. fagi/H. genava in Oltrepò Pavese (in giallo i transetti in cui la specie è 

stata censita). 
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ALLEGATI 

 

Grafico 1. Numero di individui per specie. 

 

 

Grafico 2.  Numero di individui per transetto. 
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Grafico 3. Numero di specie per transetto. 
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3 

Previsioni di trasformazione degli usi del suolo 

 

La valutazione delle trasformazioni potenziali degli usi del suolo previste dai Piani di Governo del Territorio 

(PGT) considera due macrocategorie: 

(1) Gli Ambiti di Trasformazione (di seguito AT): ovvero le aree del Documento di Piano (di seguito DdP) 

dove vengono concesse delle potenzialità edificatorie che diventano conformative dei diritti edificatori solo 

edia teà l app o azio eà dià u à Pia oàáttuati oà Co u aleà di seguito PAC) o un Programma Integrato di 

Intervento (di seguito PII); 

(2) Le Trasformazioni dirette: ovvero aree del Piano delle Regole o del Piano dei Servizi in cui si prevede un 

o pleta e to àdeiàtessutiàesiste ti. 

 

Queste ultime prevedono un ampliamento del Tessuto Urbano Consolidato (di seguito TUC), spesso 

edia teàpi olià o pleta e ti à i àa eeàa o aà i o plete,ào e oà i àa eeà heàpe àdiffe e tià agioni di 

fattoà eà di ittoà so oà i asteà i edifi ateà pu à all i te oà dià u à o testoà o pleta e teà u a izzatoà le 

cosiddette aree intercluse). 

I à oltià asi,àtalià o pleta e tiàdelàTUCàso oà ostituitiàdaà e eàeàp op ieà espa sio i ài àa itiàag i oliàoà

naturali, anche di pregio, dove nessun tipo di interclusione apparente sembra dover rendere tali 

trasformazioni tra quelle da conformare mediante modalità di attuazione dirette. Inoltre, molto spesso la 

conformazione delle aree facenti parte del Piano delle Regole, ma che superano certe soglie dimensionali 

oltoà spessoà . à ,àp e edo oà o u ueàu attuazio eà edia teàPáC,à ui diàu àulte io eàattoàdià

pianificazione esecutiva che renda conformativa la previsione di trasformazione degli usi del suolo4. 

 

Per la verifica delle potenziali pressioni derivanti da processi di antropizzazione del suolo vengono 

o side ateà leà p e isio ià dià t asfo azio eà heà dete i a oà u aà a iazio eà d usoà deià suolià daà a eeà

agricole/naturali a suoli antropizzati. Tale variazione potenzialeà ie eà defi itaà o eà o su oà dià suolo à

(land take process à osìà o eàdefi itoàdallaàCo issio eàEu opea:à means the Change of the amount of 

agriculture, forest and other semi-natural and natural land taken by urban and other artificial land 

development. It includes areas sealed by construction and urban infrastructure as well as urban green areas 

a d spo t a d leisu e fa ilities . He e La d take is the i ease of a tifi ial su fa es su h as housi g a eas; 

                                                           

4 Pe à aggio ià i fo azio ià sià i a daà alà do u e toà Missio eà alutati aà ilà o su oà dià suoloà ellaà pia ifi azio eà o u ale:à apporto finale 

summary – fe aioà à edattoàdaàEupolisàLo a diaà ell a itoàdellaàMissio eàValutati aà Ilà o su oàdiàsuoloà ellaàpia ifi azio eà o u ale ,à
Codi e:àTE‘ / ,àaffidataàall IstitutoàdalàCo siglioà‘egio aleàdellaàLo a dia,àCo itatoàPa iteti o di Controllo e Valutazione. Gruppo di lavoro: 

Éupolis Lombardia: Carla Castelli, Alberto Ceriani. Consiglio Regionale: Elvira Carola. Gruppo di lavoro: Lorenzo Penatti, Federica Ancona, Valeria 

Romagnoli, Andrea Arcidiacono, Silvia Ronchi, Stefano Salata 
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urban green areas; industrial, commercial and transport units; road and rail networks; etc.) over time à

(European Commission, 2016). 

L i dagi eà ie eà s oltaà o side a doà glià áTà delà DdPà eà glià AT diretti5 che intercettando aree ritenute 

importanti per il mantenimento della connessione ecologica, secondo le elaborazioni prodotte a partire dal 

odelloà dià o etti it à e ologi aà s iluppatoà pe à l o tola oà Emberiza hortulana), che insistono 

principalmente su ambiti caratterizzati da paesaggi a mosaico, con generale presenza di agricoltura non 

i te si a.à I à al u ià o testi,à talià tipologieà a ie talià so oà fo te e teà idotteàpe à l espa sio eàdelà os oà

o segue teàall a a do oà o eà ellaàpo zio eàsud-orie taleàdell a eaàdiàstudio àoppu eàpe àlaàp ese zaà

diàesteseà o o oltu e àdià ig eto,à o eà ellaàpo zio eà o d-o ie taleàdell a ea. 

 

Figura 36 – Sovrapposizione tra le aree importanti per il mantenimento della connessione ecologica identificate 

usa doàl o tola oà o eàspe ieà odelloà i à e de àeà leàp e isio iàdiàt asfo azio eàdelàDo u e toàdiàPia oàdelàPGTà
espa sio e àeàall i te oàdelàTessutoàU a oàCo solidatoà espa sio e  

 

Ela o azio eàaà u aàdiàFo dazio eàLo a diaàpe àl á iente su DUSAF 4.0, PGTweb 
Scala 1: 175.000 
 

 

                                                           

5
 Pe àl i dagi eàso oàstatià o side atiàu i a e teàgliàa ealiàsupe io iàaà , àha 
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L i dagi eà à stataà s oltaà e ifi a doà laàp ese zaàdiàpote zialiàa itiàdià t asfo azio eàeà o pila doàu aà

tabella analitica con le seguenti voci: 

 nome ambito; 

 nome comune; 

 este sio eàte ito ialeàáTàall i te oàdella rete potenziale di connessione ecologica; 

 desti azio eàd usoàattualeà daàDU“áF ; 

 desti azio eàd usoàdiàp ogettoàp e ale te; 

 proprietà; 

 rapporto con RER; 

 stato di progetto (prevista, in corso di attuazione); 

 possibile soluzione. 

 

Di seguito viene proposta una tabella di sintesi delle previsioni di Trasformazione e le singole schede degli 

ambiti con i contenuti precedentemente elencati. 

Glià a itià so oà statià o side atià se o doà dueà ite i:à à lo alizzazio eà ell a eaà dià o etti it à e ologi aà

(totale o parziale); 2) superficie territoriale superiore a 0,50 ha.  

 

Tabella 1 – Sintesi delle Previsioni di trasformazione del Documento di Piano (espansione) 

Comuni RESIDENZIALE SERVIZI TERZIARIO Totale complessivo 

BAGNARIA 1,69   1,69 

BRONI 0,9   0,9 

GOLFERENZO 0,53   0,53 

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 0,98   0,98 

PIETRA DE` GIORGI 0,59   0,52 

RETORBIDO 2,54  2,4 4,94 

RIVANAZZANO TERME  9,37  9,37 

Totale complessivo 7,23 9,37 2,4 19 

Elaborazione a cura di Fondazione Lombardia per l á ie teàsuàDU“áFà . ,àPGT e  
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Comune di Bagnaria 

 

Inquadramento generale  

(scala 1:122.000) 

 

Inquadramento di dettaglio  

(scala 1:15.000) 

Nome Ambito:  AT5 e AT6 

Estensione territoriale ricadente nella rete potenziale di 

connessione ecologica: 

AT5: 1,08 ha 

AT6: 0,61 ha 

Desti azio e d’uso attuale p e ale te da DU“AF : Seminativi semplici 

Desti azio e d’uso di p ogetto: Residenziale 

Proprietà: Privata 

Stato di progetto (prevista, in corso di attuazione): PGT approvato nel 2012 

 

Rapporto con la RER: 

Interferenza con la RER. 

L áTà isultaàall i te oàdelà o idoioà egio aleàp i a ioàaà
bassa o moderata antropizzazione e è inserito 

ell a ealeàdegliàele e tiàdiàse o doàli elloàdellaà‘E‘. 
 

 

 

 

 

 
Inquadramento di dettaglio RER  

(scala 1:15.000) 

 

Livello di impatto potenziale: Elevato 

 

Possibile soluzione: 

 

1) idefi izio eàdell áTài àsedeàdià e isio eàdelàPGT 

2) verifica della connessione ecologica potenziale nelle 

a eeàli it ofeàall áT 
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Comune di Broni 

 

Inquadramento generale  
(scala 1:122.000) 

 

Inquadramento di dettaglio  
(scala 1:15.000) 

Nome Ambito:  PII 1 

Estensione territoriale ricadente nella rete potenziale di 

connessione ecologica: 

0,90 ha 

Desti azio e d’uso attuale p e ale te da DU“AF : Seminativi semplici 

Desti azio e d’uso di p ogetto: Turistico-ricettiva 

Proprietà: Privata 

Stato di progetto (prevista, in corso di attuazione): PGT approvato nel 2013 

Rapporto con la RER: 

non presenta interferenze con la RER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento di dettaglio RER  

(scala 1:15.000) 

Livello di impatto potenziale: Basso 

Possibile soluzione: - 
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Comune di Golferenzo 

 

Inquadramento generale  

(scala 1:122.000) 

 

Inquadramento di dettaglio  

(scala 1:15.000) 

Nome Ambito:  ATR2 

Estensione territoriale ricadente nella rete potenziale di 

connessione ecologica: 

0,53 ha 

Desti azio e d’uso attuale p e ale te da DU“AF : Vigneti 

Desti azio e d’uso di p ogetto: Residenziale 

Proprietà: Privata 

Stato di progetto (prevista, in corso di attuazione): 

 

PGT approvato nel 2010. Documento di Piano scaduto 

Rapporto con la RER:  

non presenta interferenze con la RER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento di dettaglio RER  

(scala 1:15.000) 

Livello di impatto potenziale: Bassa 

Possibile soluzione: - 
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Comune di Montebello della Battaglia 

 

Inquadramento generale  

(scala 1:122.000) 

 

Inquadramento di dettaglio  

(scala 1:15.000) 

Nome Ambito:  ATR3 

Estensione territoriale ricadente nella rete potenziale di 

connessione ecologica: 

0,98 ha 

Desti azio e d’uso attuale p e ale te da DU“AF : Seminativi semplici 

Desti azio e d’uso di progetto: Residenziale 

Proprietà: Privata 

Stato di progetto (prevista, in corso di attuazione): 

 

PGT approvato nel 2011. Documento di Piano scaduto 

Rapporto con la RER:  

non presenta interferenze con la RER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento di dettaglio RER  

(scala 1:15.000) 

Livello di impatto potenziale: Bassa 

Possibile soluzione: - 
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Co u e di Piet a de’ Gio gi 

 

Inquadramento generale  

(scala 1:122.000) 

 

Inquadramento di dettaglio  

(scala 1:15.000) 

Nome Ambito:  ATA4 

Estensione territoriale ricadente nella rete potenziale di 

connessione ecologica: 

0,52 ha 

Desti azio e d’uso attuale p e ale te da DU“AF : Vigneti  

Desti azio e d’uso di p ogetto: Residenziale 

Proprietà: Privata 

Stato di progetto (prevista, in corso di attuazione): 

 

PGT approvato nel 2011. Documento di Piano scaduto 

Rapporto con la RER:  

L áTà isultaàall i te oàdelà o idoioà egio aleàp i a ioàaà
bassa o moderata antropizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento di dettaglio RER  

(scala 1:15.000) 

Livello di impatto potenziale: Medio 

Possibile soluzione: 1) idefi izio eàdell áTài àsedeàdià e isio eàdelàPGT 
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Comune di Retorbido 

 

Inquadramento generale  

(scala 1:122.000) 

 

Inquadramento di dettaglio  

(scala 1:15.000) 

Nome Ambito:  ATR1, ATC1 

Estensione territoriale ricadente nella rete potenziale di 

connessione ecologica: 

ATR1: 2,54 ha 

ATC1: 2,4 ha 

Desti azio e d’uso attuale p e ale te da DU“AF : ATR1: Seminativi semplici 

ATC1: Seminativi semplici 

Desti azio e d’uso di p ogetto: ATR1: Residenziale 

ATC1: Terziario 

Proprietà: Privata 

Stato di progetto (prevista, in corso di attuazione): PGT approvato nel 2013.  

Rapporto con la RER:  

L áTà isultaà all i te oà dell a ealeà deglià ele e tià dià

secondo livello della RER. 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento di dettaglio RER  

(scala 1:15.000) 

Livello di impatto potenziale: Bassa 

Possibile soluzione: - 
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Comune di Rivanazzano Terme 

 

Inquadramento generale  

(scala 1:122.000) 

 

Inquadramento di dettaglio  

(scala 1:15.000) 

Nome Ambito:  ATAP - 2 

Estensione territoriale ricadente nella rete potenziale di 

connessione ecologica: 

9,37 ha 

Desti azio e d’uso attuale p e ale te da DU“AF : Seminativi semplici 

Desti azio e d’uso di p ogetto: Servizi. 

Attrezzature per tempo libero: acquapark 

Proprietà: Privata 

Stato di progetto (prevista, in corso di attuazione): PGT approvato nel 2012, attuazione tramite Piano di 

Lottizzazione (PL) 

Rapporto con la RER: 

Interferenza con la RER. 

L áTà isultaàall i te oàdelà o idoioà egio aleàp i a ioàaà
bassa o moderata antropizzazione e è inserito 

ell a ealeàdegliàele e tiàp i a iàdella RER. 

 

 

 
 

Inquadramento di dettaglio RER  

(scala 1:15.000) 

Livello di impatto potenziale: Elevato 

Possibile soluzione: 

 

1) idefi izio eàdell áTài àsedeàdià e isio eàdelàPGT 

2) verifica della connessione ecologica potenziale nelle 

a eeàli it ofeàall áT 
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Pe àlaà e ifi aàdelleàp e isio iàpote zialiàdiàt asfo azio eà hia ateà di ette àsià àp o edutoàfa e doàu aà

prima indagine svolta in ambiente GIS, ovvero sono state selezionate le aree con uso del suolo 

agricolo/naturale nello stato di fatto incluse nel TUC. 

Si ricorda che il TUC è definito dalla LR 12/2005 e s.m.i. (art. 10) come insieme delle parti di territorio su cui 

àgi àa e utaàl edifi azio eàoàlaàt asfo azio eàdeiàsuoli,à o p e de doài àessiàleàa eeàli e eài te luseàoà

di completamento. Il TUC è definito nel Piano delle Regole (di seguito PdR) che costituisce lo strumento 

gestionale degli ambiti (aree e fabbricati) definendone il perimetro e disciplinandone gli interventi.  

L i dagi eà GI“à à stataà affia ataà daà u aà e ifi aà pu tualeà deià o te utià tecnico-urbanistici dei PGT con 

l o ietti oà dià aluta eà laà oe e za.à Glià a itià dià t asfo azio eà di ettaà so oà statià ui dià atalogatià

mediante una scheda riassuntiva contenente la localizzazione e i principali contenuti del Piano. Sono state 

prese in considerazione unicamente le aree superiori a 0,50 ha, come nel caso precedente, localizzate in 

contesti extra urbani. 

La selezione è stata svolta scegliendo singole aree con una superficie territoriale superiore a 0,50 e sistemi 

di aree, talvolta di ridotte dimensioni, ma che complessivamente possono determinare un impatto, una 

ost uzio eàoàu aà a ie aài pede doàlaà o essio eàe ologi aàpe àl o tola oà Emberiza hortulana). 

 

Tabella 2 – Sintesi delle Previsioni di trasformazione del TUC (espansione) 

Comuni 
Numero aree o 

sistemi di aree 

Area (ha) Tipologia 

BORGO PRIOLO 1 0,57 Area singola 

CASTANA 2 1,67 Sistema di aree 

CECIMA 1 0,61 Sistema di aree 

CIGOGNOLA 1 0,64 Sistema di aree 

GODIASCO 2 1,80 Aree singole 

MONTALTO PAVESE 2 1,09 Aree singole 

OLIVA GESSI 1 0,60 Sistema di aree 

RUINO 4 5,50 Sistema di aree 

SANTA MARIA DELLA VERSA 1 0,6 Sistema di aree 

VALVERDE 2 6,45 Sistema di aree 

VARZI 1 1,16 Sistema di aree 

Totale complessivo 13 20,69  

Elaborazione a cura di Fondazione Lom a diaàpe àl á ie teàsuàDU“áFà . ,àPGT e  
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Comune di Borgo Priolo 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o E e iza ho tula a  s ala : .  

Area: 0,57 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER (scala 1:10.000)  

L á eaà isultaà all i te oà dell a ealeà deglià ele e tià dià
primo livello della RER. 

 

 

 

 
 

Estratto Tavola delle previsioni di Piano  

Contenuti urbanistici del PGT 

La area è classificata dal PdR come Tessuto urbano consolidato di recente formazione prevalentemente turistico-
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ricettivo (ZTTR). 

L a t.à àdelleàNo eàTe i heàdiàáttuazio e (di seguito NTA) definisce tali aree come a iti già u a izzati do e 
sono insediate attività turistico-ricettive e le relative aree intercluse e di completamento. Gli interventi sono 

conse titi att a e so u  i te e to edilizio di etto. I ite i d’i te e to p e edo o: Gli i te e ti sull’esiste te, uelli 
di demolizione e ricostruzione e nuova costruzione, dovranno rispettare i caratteri costruttivi tipici e i nuovi volumi 

devono essere progettati in modo da ricomporre un impianto architettonico e formale coerente con il contesto. I 

progetti relativi agli interventi di nuova costruzione e ampliamento dovranno indicare le opere, obbligatoriamente 

previste, di riqualificazione delle aree s ope te i olte e so spazi di uso pu li o e degli spazi di pa heggio. E’ 
vietata la realizzazione di terrapieni e scarpate non naturali di quota superiore a m. 1,20; i nuovi interventi devono 

raccordarsi in modo armonico nel profilo morfologico collinare e qualora si renda indispensabile la realizzazione di 

u i di sosteg o, do a o esse e p ogettati i  odo da idu e l’i patto pe etti o di taglio  att a e so 
accorgimenti tecnici quali gradoni o elementi di ingegneria naturalistica quali palificate di sostegno in legno; i muri 

di sostegno in c.a. potranno essere realizzati solo in caso di impossibilità, tecnicamente dimostrata, di realizzo delle 

soluzioni progettuali precedentemente esposte e dovranno essere rivestiti con paramenti murari in laterizio e pietra 

o  tipologie, ate iali e te i he tipi he della t adizio e lo ale o adeguata e te itigati att a e so l’utilizzo di 
egetazio e tipi a della zo a; do a o esse e sottoposti al giudizio della Co issio e pe  il Paesaggio . 

Per le aree ZTTR sono indicati i seguenti indici e parametri urbanistici: 

Uf = 0,80 mq/mq 

‘ à à %à“f 
H = 8,50 m. 

Ipà à %àáà=à àal e oàadàaltoàfustoàog ià à à“f 
 

Oltre a ciò, “ullaà aseàdeià ite iàdefi itiàdalàDdP,àilàPGTàp e ede,ài àotte pe a zaàaà ua toài di atoàdall a ticolo 11 

della L.R. n.12/2005, i meccanismi di perequazione, compensazione e incentivazione. Nello specifico, per quanto 

igua daà laà o pe sazio e,à leà NTáà defi is o oà à taleà e a is o:à nelle aree destinate alla realizzazione di 

interventi di interesse pubblico o generale, non comprese o disciplinate dai PUA, possono essere attribuiti, a 

compensazione della loro cessione gratuita al comune, aree in permuta o diritti edificatori commerciabili o 

trasferibili su aree edificabili previste dal PGT anche non soggette a PUA. I diritti edificatori attribuiti a titolo di 

perequazione e di compensazione sono commerciabili; il comune istituisce un registro delle cessioni dei diritti 

edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo le modalità che lo stesso stabilirà .à I fi eà i diritti edificatori 

trasferibili, derivanti dalla cessione di aree di interesse pubblico o generale, anche non previste dal Piano dei Servizi 

(PdS), sono determinati dalla capacità edificatoria virtuale attribuita alle aree oggetto di cessione, come di seguito 

stabilito: aree per attrezzature pubbliche previste dal PdS esterne agli AT IT = 0,4 mc/mq aree per urbanizzazione 

primaria in ambito urbano IT = 0,4 mc/mq aree per urbanizzazione primaria in ambito extraurbano IT = 0,3 mc/mq 

aree di mitigazione e compensazione ambientale IT = 0,3 mc/mq i diritti edificatori così generati, possono essere 

trasferiti: 

- negli ambiti di trasformazione definiti dal DdP, ove espressamente previsto e nei limiti stabiliti per ogni ambito 

di trasformazione; 

nel tessuto urbano consolidato di recente formazione, comunque non comportanti un indice di zona superiore al 

% dell’esiste te e el ispetto degli alt i pa a et i u a isti i . 

Documenti di riferimento 

- Relazione del Piano delle Regole 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 6, 21, 22) 
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Comune di Castana (1) 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o E e iza ho tula a  s ala : .  

Sistema di aree:1,12 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000)  

Il sistema di aree non è interessata dal disegno della RER 

 
 

 

 

Estratto Tavola delle previsioni di Piano 

Disciplina dei tessuti edificai e agricoli  

Contenuti urbanistici del PGT 

La area è classificata dal PdR come Tessuto urbano consolidato prevalentemente reside zialeàTC‘ ,ào e oà posto 

ai margini del capoluogo di ciascun Comune e caratterizzante le frazioni minori, contrassegnato da una edilizia di 

carattere semintensivo con alternanza di tipologie multipiano e di unità abitative mono-bifamiliari .à L Ufàpe à tali 

aree è pari a 0,30mq/mq. Tali lotti sono stati inoltre assoggettati a permessi di costruire convenzionati.  
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Documenti di riferimento 

- Relazione del Piano delle Regole 
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Comune di Castana (2) 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

per l’o tola o E e iza ho tula a  s ala : .  

Sistema di aree:0,55 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000)  

Il sistema di aree non è interessata dal disegno della RER 

 
 

  

Estratto Tavola delle previsioni di Piano 

Disciplina dei tessuti edificai e agricoli  

Contenuti urbanistici del PGT 

Laàa eaà à lassifi ataàdalàPd‘à o eàTessutoàu a oà o solidatoàp e ale te e teà eside zialeàTC‘ ,ào e oà posto 

ai margini del capoluogo di ciascun Comune e caratterizzante le frazioni minori, contrassegnato da una edilizia di 

carattere semintensivo con alternanza di tipologie multipiano e di unità abitative mono-bifamiliari .à L Ufàpe à talià
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aree è pari a 0,30mq/mq. Tali lotti sono stati inoltre assoggettati a permessi di costruire convenzionati.  

Documenti di riferimento 

- Relazione del Piano delle Regole 
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Comune di Cecima 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o E e iza ho tula a  s ala : .  

Sistema di aree: 0,61 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000)  

Ilà siste aà isultaà all i te oà dell a ealeà deglià ele e tià dià se o doà
livello della RER. 

 

 

 

Estratto Tavola delle previsioni di Piano 

Quadro di riferimento normativo – ambiti extraurbani  

Contenuti urbanistici del PGT 

Il sistema di aree è compreso nel tessuto edificato di recente formazione e/o privo di interesse storico ambientale e 

aree di completamento comprendendo Ambiti prevalentemente residenziali (ad alta densità edilizia, a media 
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densità edilizia, a bassa densità edilizia, a densità edilizia molto bassa, ambito prevalentemente produttivo, attività 

agricole in ambito edificato,  aree a verde privato e distributori di carburante esistenti. Le aree che compongono il 

siste aàso oàaà assaàde sit àedilizia,ào e oà igua da pa ti dell’edifi ato a atte izzato da u ’edifi azio e a assa 
de sità, o  tipologie edilizie p e ale te e te isolate disposte all’i te o del lotto di pe ti e za se o do odalità 
localizzative prevalentemente indifferenti rispetto alla maglia viaria. Sono compresi i lotti interclusi e/o di 

o pleta e to dell’edifi ato . 
 

Indici e parametri 

If il valore maggiore tra il volume esistente e 1,00 mc/mq 

H max mt. 7,50 

Ipà à %àdià“f 
‘ à à / àdià“f 
áà à àal e o/ à  

Documenti di riferimento 

- Relazione del Piano delle Regole 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 61, art. 65) 
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Comune di Cigognola 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o E e iza ho tula a  s ala : .  

Sistema di aree:0,64 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000)  

L á eaà isultaà all i te oà delà o idoioà egio aleà p i a ioà aà assaà oà

moderata antropizzazione. 

 

 
 

Estratto Tavola delle previsioni di Piano 

Disciplina dei tessuti edificati e agricoli  

Contenuti urbanistici del PGT 
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Il sistema di aree è compreso nel tessuto urbano consolidato a bassa densità prevalentemente residenziale TCR3, 

ovvero tessuto di recente formazione, posto ai margini del capoluogo di Cigognola con prevalenza della funzione 

eside zialeà a atte izzataàdaàu ediliziaà adaà o àtipologieàp e ale te e teàu ifa ilia iàeà ifa ilia i. 

In tale tessuto si riscontra la presenza di alcuni lotti liberi, di dimensione contenuta ed adeguatamente serviti da 

ope eà dià u a izzazio eà p i a iaà eà se o da ia,à all i te oà deià ualià isulta oà o pati ilià ope azio ià dià a atte eà

edificatorio a saturazione della maglia edilizia esistente e a completamento e ricucitura dei bordi perirubani. L Ufà

per tali aree è pari a 0,30mq/mq. 

Documenti di riferimento 

- Relazione del Piano delle Regole 
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Comune di Godiasco (1) 

 
Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

Area: 1,29 ha 

 
Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

L á eaà isultaà all i te oà dell a ealeà deglià ele e tià dià
primo livello della RER e del corridoio regionale 

primario a bassa o moderata antropizzazione. 

 

 
 

 

 

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Aree ed ambiti sottoposti a specifica disciplina  
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Contenuti urbanistici del PGT 

L a eaà à lassifi ataàcome Tessuto prevalentemente residenziale dei PL in attuazione – TR5. Dalle NTA si evince che 

Si tratta di area in cui si trovano piani di lottizzazione vigenti e in attuazione. Le norme di attuazione, stabiliscono le 

modalità di intervento per tali aree, distinguendo tra ambiti con PL scaduto e vigenti e differenziando i casi in cui le 

opere di urbanizzazione e i servizi pubblici previsti siano stati realizzati dai casi in cui tali interventi non siano stati 

ancora concretizzati .à I à uest a eaà so oà p e istià edifi ià plu ifa ilia ià i à li eaà isolatoà elà lotto;à edifi ià o oà oà

bifamiliari isolati nel lotto. 

Nello specifico, si riportano i seguenti contenuti del PdR: 

Gli interventi edificatori, fino alla scadenza del Piano attuativo vigente, sono regolati da quanto contenuto negli 

elaborati e nelle tavole che costituiscono lo stesso, anche con rimando alle definizioni degli Indici, parametri e 

distanze. Per i nuovi interventi si applicano anche i seguenti indici di cui alle presenti Norme di Attuazione: 

 Ip – Indice di permeabilità = 20 % 

 Ica – Indice di consistenza arborea = n. 2 

 Icab – Indice di consistenza arbustiva = n. 4 

Scaduto il termine di efficacia del Piano attuativo vigente senza che siano state realizzate tutte le opere di 

urbanizzazione e/o i servizi pubblici previsti, si procederà alla predisposizione di un nuovo Piano Attuativo per la 

parte non realizzata, intendendosi per parte non realizzata sia quella relativa alle opere di urbanizzazione e/o i 

servizi pubblici, che quella relativa ai lotti edificabili per cui non sono stati rilasciati i titoli edilizi abilitativi. In 

alte ati a, ed al solo fi e di pe segui e il pu li o i te esse, l’A i ist azio e Co u ale potrà prorogare la 

elati a Co e zio e i  ua to la stessa o  i fluis e sull’assetto u a isti o fissato dal pia o, a egola 

esclusivamente i rapporti tra Pubblica amministrazione e privati, con il fine di completare le opere di urbanizzazione 

e/o i se izi pu li i o  a o a ealizzati .  

 

Documenti di riferimento 

- Relazione del Piano delle Regole 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 21, 22, 33) 
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Comune di Godiasco (2) 

 
Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’ortolano (Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

Area: 0,51 ha 

 
Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

L á eaà isultaàall i te oàdell a ealeàdegliàele e tiàdià
secondo livello della RER e del corridoio regionale 

primario a bassa o moderata antropizzazione. 

 

 
 

 

 

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Aree ed ambiti sottoposti a specifica disciplina  
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Contenuti urbanistici del PGT 

L a eaà o p e deà alà suoà i te oà po zio eà aà o d u aà uotaà dià a eeà ag i oleà dià ispettoà all a itato,à e t eà laà

porzione a sud è classificata come tessuto edificato turistico-ricettivo TTR1. 

I àtaleàa eaàso oà o se titiàglià i te e tiàedilizià o àleàsegue tiàdesti azio iàd uso:à‘à – Residenziale ( fatte salve le 

abitazioni consentite nella TR in quanto destinate esclusivamente al personale di custodia ed ai titolari dell'attività), 

A – Agricolo, IA – Industria e Artigianato, C – Commercio, T – Terziario, TR – Turistico-ricettive. 

Le norme del PdR definiscono i seguenti parametri urbanistici: 

Indicazioni di carattere tipologico = edifici isolati nel lotto; edifici costituenti cortina edilizia 

UF – Indice di utilizzazione fondiaria = esistente 

UFC – Indice di utilizzazione fondiaria concentrabile = esistente + 10 % - dieci percento, e comunque non superiore a 

300 mq. di SLP 

HF - áltezzaàdegliàedifi iàoàpa tiàdiàedifi ià=à o àsupe io eàall esiste teàse p eà heàlaàCo issio eàpe àilàPaesaggioà

non richieda altezze inferiori in relazione alle problematiche di integrazione paesaggistica. Requisiti qualitativi degli 

interventi:  

Integrazione paesaggistica = la progettazione dovrà avvenire tenendo presente le problematiche culturali relative 

all'i se i e toàdell edifi ioà elà o testoàdelà elati oàtessuto;àIpà– Indice di permeabilità = 20 % 

Ica – Indice di consistenza arborea = n. 2 

Icab – Indice di consistenza arbustiva = n. 4 

Df - distanza tra fabbricati = vedi art. 7 

Dc – Distanza dai confini di proprietà = vedi art. 7 

Ds - Distanza dal ciglio della strada = vedi art. 7 

Prescrizioni particolari – tutela dei Parchi e Giardini esistenti; la Commissione per il Paesaggio, in relazione agli 

ampliamenti orizzontali richiesti valuterà la possibilità di modeste modifiche a Parchi e Giardini in relazione alle 

problematiche di integrazione paesaggistica. 

 

Documenti di riferimento 

- Relazione del Piano delle Regole 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 21, 22, 33) 

  



 

ViNO – Vigneti e Natura in Oltrepò 
Gestione agricola per la rete ecologica 

Studio di fattibilità 

 

  102 

Comune di Montalto Pavese (1) 

 
Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

 

Area: 0,58 ha 

 
Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

L á eaà isultaà all i te oà dell a ealeà deglià ele e tià dià
secondo livello della RER. 

 

 

  

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Disciplina delle aree: Ambiti urbanizzati  

Contenuti urbanistici del PGT 
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L á eaà à lassifi ataà o eàTessutoàU a oà o solidatoàdià o pleta e toào e oà zone a prevalente destinazione 

residenziale edificate in tempi più recenti, con tipologie a cortina o di impianto a corte o di edilizia mono-

residenziale; solo episodicamente tali edificazio i defi is o o la ete ia ia e l’edifi ato isulta diso ga i o e 

irregolare .à Leà NTáà a etto oà i à uestaà zo aà glià i te e tià dià a ute zio eà o di a ia,à a ute zio eà

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.  

Per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione edilizia:  

If = pari all'esistente  

Rc = pari all'esistente  

H = pari all'esistente  

 

Per i piani attuativi:  

If = il valore maggiore tra l'esistente e 1,00 mc/mq  

Rc = il valore maggiore tra l'esistente e 40%  

H = massimo m 7,50  

 

Per interventi di nuova costruzione e ampliamento non subordinati a piano attuativo:  

If = 1,00 mc/mq  

Rc = 40%  

H = massimo m 7,50  

 

Per tutti gli interventi:  

Ds = secondo gli allineamenti esistenti lungo le strade o, nel caso di inesistenza di edifici vicini, minimo m 5,00  

Df = 10,00 m  

D à=à et àdell'altezzaàdell edifi ioàpi àaltoà o àu à i i oàdià à , àoppu eàaà o fi eàse o doàià ite iàd i cui alle 

norme generali 

SPp = 1,00 mq ogni 10 mc di nuova costruzione o di ricostruzione  

SVp = superficie minima pari a 1/4 della superficie non coperta, con un albero ogni 40 mq 

 

Documenti di riferimento 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 10) 
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Comune di Montalto Pavese (2) 

 
Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o E e iza ho tula a  s ala : .  

 

Area:0,51 ha  

 
Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

L á eaà isultaà all i te oà dell a eale degli elementi di 

secondo livello della RER. 

 

 

  

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Disciplina delle aree: Ambiti urbanizzati  

Contenuti urbanistici del PGT 
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L á eaà à lassifi ataà ome Tessuto Urbano consolidato di recupero e completamento ovve oà zone a prevalente 

desti azio e eside ziale edifi ate i  te pi di e si elle i ediate i i a ze dell’o igi a io apoluogo e dei u lei 
di più a ti a fo azio e; i  al u i asi ueste zo e ostituis o o l’edifi ato o igi a io di u a lo alità o di u a 
frazione. In questi ambiti si riscontra generalmente la presenza di tipologie edilizie che definiscono la rete viaria 

con complessi di edifici in linea dotati di ali laterali ed edifici accessori ubicati nelle parti retrostanti. In queste zone 

si persegue l'obiettivo di conservazione dei volumi esistenti, con gli incrementi legati alle necessità di 

adeguamento igienico e funzionale degli edifici, e della prevalente destinazione d'uso residenziale. Le previsioni si 

attuano generalmente con modalità diretta per le categorie di manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione . 
Per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione edilizia:  

If = pari all'esistente  

Rc = pari all'esistente  

H = pari all'esistente  

 

Per i piani attuativi:  

If = il valore maggiore tra l'esistente e 1,40 mc/mq  

Rc = il valore maggiore tra l'esistente e 40%  

H = massimo m 8,50  

 

Per interventi di nuova costruzione e ampliamento non subordinati a piano attuativo:  

If = 1,40 mc/mq  

Rc = 50%  

H = massimo m 8,50  

 

Per tutti gli interventi:  

Ds = secondo gli allineamenti esistenti lungo le strade o, nel caso di inesistenza di edifici vicini, minimo m 5,00  

Df = 10,00 m  

D à=à et àdell'altezzaàdell edifi ioàpi àaltoà o àu à i i oàdià à , àoppu eàaà o fi eàse o doàià ite iàdià uiàalleà
norme generali 

SPp = 1,00 mq ogni 10 mc di nuova costruzione o di ricostruzione  

SVp = superficie minima pari a 1/4 della superficie non coperta, con un albero ogni 40 mq 

 

Documenti di riferimento 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 9) 
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Comune di Oliva Gessi 

 
Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

 

Area: 0,60 ha 

 
Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

L á eaà isultaà all i te oà dell a ealeà deglià ele e tià dià
secondo livello della RER. 

 

 

 

 

 

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Carta della disciplina delle aree  
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Contenuti urbanistici del PGT 

Ilà “iste aàdiàa eeà ie eà lassifi atoà o eàa itoàag i oloàdelleà as i eà sto i heà o à l ide tifi azio eàdiàedifi iàeà

u leià o àadi itiàadàusiàag i oli.àL a t.à àdelleàNTáàdelàPd‘àdefi is eàtaliàa itià i à uiàsono localizzati gli edifici o 

i complessi edilizi rurali, presenti nelle tavolette IGM di prima levata (1890), con impianto ed edifici di valore 

sto i o,à heàha oà o se atoài àtuttoàoài àpa teàleà a atte isti heào igi a ie . 

Gliàa itiàdelàp ese teàa ti olo sono destinati alla salvaguardia del valore storico - ambientale degli edifici e delle 

cascine storiche. Le finalità perseguite dal Piano per queste aree sono: 

- laà o fe aàdellaàdesti azio eàd usoàag i ola,àseài àatto; 

- la valorizzazione e la salvaguardia delle particolari qualità ambientali, ai fini di un corretto equilibrio naturale 

e paesaggistico; 

- l i di iduazio eàdegliàedifi iàesiste tià o àpi àadi itiàadàusiàag i oliàeàlaàdefi izio eàdelleà o ati eàpe àilàlo oà

recupero ed uso, 

- la salvaguardia del valore storico - ambientale delle cascine di interesse ambientale e la loro rivitalizzazione, 

tutela do eàlaà o fologiaàeài e ti a do eàilà e upe oàatt a e soàdesti azio iàd usoà o pati ili 

- la disciplina degli eventuali ampliamenti dei manufatti al servizioàdelleàatti it àag i ole . 

Documenti di riferimento 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 51) 
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Comune di Ruino (1) 

 
Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

 

Sistema di aree: 1,64 ha 

 
Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

Ilà siste aà isultaà all i te oà dell a ealeà deglià ele e tià
di primo livello della RER. 

 

1.08

 

 

 

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Tessuti urbani consolidati  
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Contenuti urbanistici del PGT 

L á eaà à lassifi ataà o eàTessutoàU a oàCo solidatoà eside zialeàaà assaàde sit ào e oàa itià di più recente 

formazione con prevalenza della funzione residenziale, caratterizzato da un'edilizia rada con tipologie 

prevalentemente unifamiliari e bifamiliari. Pur essendo sostanzialmente privo di valori storico-architettonici e 

ambientali da salvaguardare, tale contesto urbano, conserva in taluni casi un impianto urbanistico riconoscibile e 

un mix tipologico in cui si ritrovano edifici tradizionali e architetture moderne . 

 

Parametri urbanistici ed edilizi 

In caso di ristrutturazione edilizia: 

Uf = Uf esistente 

H = H esistente 

 

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di 

sfruttamento della capacità edificatoria residua: 

Uf massimo = 0,25 mq/mq 

Rc massimo = 40% 

H massima = 7,5 m 

n massimo di piani fuori terra = 2 

 

Documenti di riferimento 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 23) 
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Comune di Ruino (2) 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

 

Sistema di aree: 1,08 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

Ilàsiste aà à isultaàall i te oàdell a ealeàdegliàele e tià
di secondo livello della RER e sul confine con quelli di 

primo livello. 

 

 

 

 

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Tessuti urbani consolidati 
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Contenuti urbanistici del PGT 

L á eaà à lassifi ataà o eàTessutoàU a oàCo solidatoà eside zialeàaà assaàde sit ào e oàa itià di più recente 

formazione con prevalenza della funzione residenziale, caratterizzato da un'edilizia rada con tipologie 

prevalentemente unifamiliari e bifamiliari. Pur essendo sostanzialmente privo di valori storico-architettonici e 

ambientali da salvaguardare, tale contesto urbano, conserva in taluni casi un impianto urbanistico riconoscibile e 

un mix tipologico in cui si ritrovano edifici tradizionali e architetture moderne . 

 

Parametri urbanistici ed edilizi 

In caso di ristrutturazione edilizia: 

Uf = Uf esistente 

H = H esistente 

 

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di 

sfruttamento della capacità edificatoria residua: 

Uf massimo = 0,25 mq/mq 

Rc massimo = 40% 

H massima = 7,5 m 

n massimo di piani fuori terra = 2 

 

Documenti di riferimento 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 23) 
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Comune di Ruino (3) 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

 

Sistema di aree: 0,64 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

Ilàsiste aà à isultaàall i te oàdell a ealeàdegliàele e tià
di secondo livello della RER  

 

 

 

 

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Tessuti urbani consolidati 
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Contenuti urbanistici del PGT 

Il sistema di aree è classificato come Tessuto Urbano Co solidatoà eside zialeàaà assaàde sit ào e oàa itià di 

più recente formazione con prevalenza della funzione residenziale, caratterizzato da un'edilizia rada con tipologie 

prevalentemente unifamiliari e bifamiliari. Pur essendo sostanzialmente privo di valori storico-architettonici e 

ambientali da salvaguardare, tale contesto urbano, conserva in taluni casi un impianto urbanistico riconoscibile e 

un mix tipologico in cui si ritrovano edifici tradizionali e architetture moderne . 

 

Parametri urbanistici ed edilizi 

In caso di ristrutturazione edilizia: 

Uf = Uf esistente 

H = H esistente 

 

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di 

sfruttamento della capacità edificatoria residua: 

Uf massimo = 0,25 mq/mq 

Rc massimo = 40% 

H massima = 7,5 m 

n massimo di piani fuori terra = 2 

 

Documenti di riferimento 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 23) 
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Comune di Ruino (4) 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

 

Sistema di aree: 2,14 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

L á eaà isultaà all i te oà dell a ealeà deglià ele e tià dià
secondo livello della RER  

 

 

 

 

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Tessuti urbani consolidati 
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Contenuti urbanistici del PGT 

Ilàsiste aàdiàa eeà à lassifi atoà o eàTessutoàU a oàCo solidatoà eside zialeàaà assaàde sit ào e oàa itià di 

più recente formazione con prevalenza della funzione residenziale, caratterizzato da un'edilizia rada con tipologie 

prevalentemente unifamiliari e bifamiliari. Pur essendo sostanzialmente privo di valori storico-architettonici e 

ambientali da salvaguardare, tale contesto urbano, conserva in taluni casi un impianto urbanistico riconoscibile e 

un mix tipologico in cui si ritrovano edifici tradizionali e architetture moderne . 

 

Parametri urbanistici ed edilizi 

In caso di ristrutturazione edilizia: 

Uf = Uf esistente 

H = H esistente 

 

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di 

sfruttamento della capacità edificatoria residua: 

Uf massimo = 0,25 mq/mq 

Rc massimo = 40% 

H massima = 7,5 m 

n massimo di piani fuori terra = 2 

 

Documenti di riferimento 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 23) 
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Comune di Santa Maria della Versa 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

 

Sistema di aree: 0,6 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

Il sistema non è interessata dal disegno della RER. 

 

 

 

 

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Disciplina dei Tessuti edificati e agricoli  
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Contenuti urbanistici del PGT 

L á eaà ie t aà elà Tessutoà U a oà Co solidatoà p e ale te e teà eside zialeà aà assaà de sit ,à o e oà postoà aà

corona dei nuclei frazionati e caratte izzatoà daà u ediliziaà ada,à f uttoà dell atti it à dià a atte eà edifi ato ioà pi à

e e te.àL i di eàfo dia ioài à uesteàa eeà àpa iàaà , à / .U aàpa teàdell a eaà ài e eàdiàtipoàag i olo,ào e oà

la po zio e di te ito io el uale l’atti ità ag i ola antiene il ruolo di attività produttiva prioritaria, di 

sal agua dia del paesaggio e di e uili io e ologi o . Gli obiettivi primari per queste aree sono: 

- Mantenimento delle funzioni agricole insediate; 

- Conservazione attiva del territorio; 

- Tutela delle risorse naturali; 

- Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente 

- Co se azio eàdell i teg it àeàdellaà o àf a e tazio eàdelàte ito ioàag i olo 

- Promozione del patrimonio edilizio esistente. 

In tali ambiti, il Piano delle Regole recepisce i contenuti della L.R. n. 12/05, ovvero per soddisfare le esigenze 

economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli, permette interventi diretti al recupero, alla 

conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché al potenziamento ed all a ode a e toà

degli edifici esistenti al servizio delle aziende agricole. 

Pe  tali i te e ti o o e: 

- p o ede e all’appli azio e delle o e ge e ali elati e all’uso dei ate iali di fi itu a e delle tipologie edilizie 

come previste dal PGT, a salvaguardia della valenza paesaggistica del territorio comunale; 

- intervenire per il recupero degli edifici esistenti con interventi che conservino e valorizzino le caratteristiche 

tipologi he p eesiste ti e o  l’adozio e dei ate iali tipi i della t adizione locale; 

- prevedere per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati esistenti, la 

tinteggiatura esterna, ad eccezione degli edifici realizzati con pietra o mattone a vista. 

 

I olt e, elati a e te all’uso di tipologie con elementi prefabbricati in ferro o calcestruzzo, si prescrive che il loro 

utilizzo venga effettuato esclusivamente nel contesto di pianura, intendendo con tale definizione il territorio 

comunale posto al di sotto della quota di 200 m sl.m.; anche in questo caso è richiesta la tinteggiatura esterna. La 

localizzazione di nuove strutture, anche realizzate a seguito di demolizione e ricostruzione, deve sempre 

minimizzare il consumo di suolo coltivabile e formare organici complessi dal punto di vista funzionale, 

architettonico e ambientale con particolare riferimento alla verifica dei rapporti visuali fra costruito e rete fruitiva 

i te pode ale, alla alo izzazio e degli ele e ti di p egio a ie tale esiste ti, al ispetto dell’i pia to 

morfologico storico e delle modalità costruttive tradizionali . 

Documenti di riferimento 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione  
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Comune di Valverde (1) 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

Sistema di aree: 1,83 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

Il sistema rientra nel perimetro degli elementi di primo 

livello della RER. 

 

 

 

 

 

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Tessuti Urbani Consolidati  
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Contenuti urbanistici del PGT 

Ilà siste aà dià a eeà à lassifi atoà o eà Tessutoà u a oà o solidatoà eside zialeà aà asaà de sit ,à o e oà tessuto 

consolidato di più recente formazione con prevalenza della funzione residenziale, caratterizzato da un'edilizia rada 

con tipologie prevalentemente unifamiliari e bifamiliari.Pur essendo sostanzialmente privo di valori storico-

architettonici e ambientali da salvaguardare, tale contesto urbano, conserva in taluni casi un impianto urbanistico 

riconoscibile e un mix tipologico in cui si ritrovano edifici tradizionali e architetture moderne.  

Parametri urbanistici ed edilizi 

In caso di ristrutturazione edilizia: 

Uf = Uf esistente 

H = H esistente 

 

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di 

sfruttamento della capacità edificatoria residua: 

Uf massimo = 0,25 mq/mq 

Rc massimo = 40% 

H massima = 7,5 m 

n massimo di piani fuori terra = 2 

 

Olt eàaàtaleà lassifi azio e,àdueàpo zio iàdell a eaà isulta oàsoggetteàadài te e toàedilizioà o e zio atoà aste is oà

con numerazione 2 e 3). La convenzione, da stipularsi tra il richiedente il provvedimento abilitativo e 

l'Amministrazione Comunale, potrà riguardare prescrizioni di carattere planivolumetrico (ovvero relative all'assetto 

compositivo del comparto), viabilisti oà oà itigati oà ilà p ogettoà edilizioà à su o di atoà all ese uzio eà dià adeguatià

elementi di mitigazione ambientale. 

 

Pe àiàdueàa itiàp ese tià ell a eaà u e oà àeà u e oà àso oàp e isteàleàsegue tiàp es izio iài à e itoàalleàope eà

da svolgere 

º integrazioni e potenziamenti delle opere di urbanizzazione primaria (rete di fognatura, rete gas metano, rete 

acquedotto, rete dei sottoservizi); 

º i teg azio iàdell illu i azio eàpu li aàse o doàleài di azio iàdell e teàe ogato eàdelàse izio; 

º realizzazione delle aree di raccolta rifiuti debitamente inserite nel contesto attraverso elementi di mitigazione 

ambientale; 

º ettifi heàeàalla ga e tiàdelleàsediàst adaliàdo eà ite utoà e essa ioàdall e teàp op ieta ioà Co u eàoàP o i ia ; 

º realizzazione di parcheggi pubblici nella misura stabilita di 5 mq/ab teorico. 

Pe à l a itoà à isultaà i olt eà i ola teà laà ealizzazio eà eà laà lo alizzazio eà delà pa heggioà pu li oà adia e teà alà

fabbricato di proprietà comunale. 

 

L a eaà ài fi eà lassifi ataàpe àilà o solida e to dei caratteri naturalistici, ovvero Si tratta di quelle aree con caratteri 

eterogenei che pur nella loro connotazione a tratti fortemente antropizzata, conservano un ruolo significativo nella 
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st uttu aà a ie taleà dellaà P o i ia.à Nelleà NTáà sià e i eà heà ogni modificazione territoriale, in particolar modo 

quelle connesse alla realizzazione di opere infrastrutturali, alle attività estrattive, alle bonifiche agrarie, devono 

esse e attuate te e do o to delle spe ifi ità he a atte izza o l’a ea, degli spe ifici indirizzi di tutela e previa 

verifica di compatibilità ambientale; inoltre in caso di intervento dovranno essere previsti adeguati criteri di 

itigazio e e di o pe sazio e atti a fa o i e l’i se i e to el o testo a ie tale . 

Documenti di riferimento 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 23, 24, 30) 
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Comune di Valverde (2) 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

 

Sistema di aree: 1,62 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

L á eaà ie t aà elà pe i et oà deglià ele e tià dià p i oà
livello della RER. 

 

 

 

 

 

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Tessuti Urbani Consolidati  
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Contenuti urbanistici del PGT 

Il sistema di aree è classificato come Tessuto u a oà o solidatoà eside zialeà aà asaà de sit ,à o e oà tessuto 

consolidato di più recente formazione con prevalenza della funzione residenziale, caratterizzato da un'edilizia rada 

con tipologie prevalentemente unifamiliari e bifamiliari.Pur essendo sostanzialmente privo di valori storico-

architettonici e ambientali da salvaguardare, tale contesto urbano, conserva in taluni casi un impianto urbanistico 

riconoscibile e un mix tipologico in cui si ritrovano edifici tradizionali e architetture moderne.  

Parametri urbanistici ed edilizi 

In caso di ristrutturazione edilizia: 

Uf = Uf esistente 

H = H esistente 

 

In caso di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti di fabbricati esistenti e/o di 

sfruttamento della capacità edificatoria residua: 

Uf massimo = 0,25 mq/mq 

Rc massimo = 40% 

H massima = 7,5 m 

n massimo di piani fuori terra = 2 

 

Olt eàaàtaleà lassifi azio e,àdueàpo zio iàdell a eaà isulta oàsoggetteàadài te e toàedilizioà o e zio atoà aste is oà

1). La convenzione, da stipularsi tra il richiedente il provvedimento abilitativo e l'Amministrazione Comunale, potrà 

riguardare prescrizioni di carattere planivolumetrico (ovvero relative all'assetto compositivo del comparto), 

ia ilisti oà oà itigati oà ilà p ogettoà edilizioà à su o di atoà all ese uzio eà dià adeguatià elementi di mitigazione 

ambientale. 

Pe àl a itoàp ese teà ell a eaà u e oà àso oàp e isteàleàsegue tiàp es izio iài à e itoàalleàope eàdaàs olge e 

º integrazioni e potenziamenti delle opere di urbanizzazione primaria (rete di fognatura, rete gas metano, rete 

acquedotto, rete dei sottoservizi); 

º i teg azio iàdell illu i azio eàpu li aàse o doàleài di azio iàdell e teàe ogato eàdelàse izio; 

º realizzazione delle aree di raccolta rifiuti debitamente inserite nel contesto attraverso elementi di mitigazione 

ambientale; 

º ettifi heàeàalla ga e tiàdelleàsediàst adaliàdo eà ite utoà e essa ioàdall e teàp op ieta ioà Co u eàoàP o i ia ; 

º realizzazione di parcheggi pubblici nella misura stabilita di 5 mq/ab teorico. 

Pe à l a itoà à isultaà i olt eà i ola teà la realizzazione e la localizzazione del parcheggio pubblico adiacente al 

fabbricato di proprietà comunale. 

 

ál u iàpo zio iàdiàa eeà isulta oài fi eà lassifi ateà o eà e deàp i ato ,ào e oàdiàzo eàdesti ateàalà a te i e toàeà

alla formazione del verde per o ti,à gia di iàeàpa hiàp i ati.à L a t.à àdelleàNTáàdelàPd‘à ieteà i à taliàa eeà leà uo eà

edificazioni ad eccezione di eventuali edifici presenti che possono essere ristrutturati e ampliati con un incremento 

massimo una tantum di mq 50 di Superficie Utile Su, finalizzato al miglioramento igienico e funzionale e dello 
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standard abitativo, comunque nel rispetto della consistenza e della morfologia della vegetazione presente. La stessa 

Superficie Utile può essere utilizzata anche per la costruzione di pertinenze quali box o legnaie, anche se edificati in 

corpi staccati da quello principale esistente. In detta zona è ammessa, con opportuno provvedimento abilitativo, la 

realizzazione di attrezzature sportive scoperte (campo da tennis, piscina, ecc.) ad uso esclusi a e teàp i ato . 

Documenti di riferimento 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 23, 24, 26) 
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Comune di Varzi 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

 

Sistema di aree:1,16 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

L á eaà ie t aà elàpe i et oàdegliàele e tiàdiàse o doà
livello della RER. 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Carta della disciplina delle aree, parte Nord  



 

ViNO – Vigneti e Natura in Oltrepò 
Gestione agricola per la rete ecologica 

Studio di fattibilità 

 

  125 

Contenuti urbanistici del PGT 

Il sistema di aree è classificato come ambito di elevato contenuto naturalistico previsto dal Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Pavia. Tali aree sono prevalentemente localizzate nelle zona collinare e montana 

del territorio comunale, e sono in gran parte occupate da foreste e boschi. 

Gli ambiti di elevato contenuto naturalistico sono sottoposti a rigorosa salvaguardia: sono vietate le nuove 

costruzioni di qualsiasi tipo. È consentita la coltivazione dei terreni. Per gli edifici esistenti, sono ammessi interventi 

di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia e ampliamento in misura non superiore al 20% del volume esistente . 
Gli obiettivi perseguiti dal PGT negli ambiti in oggetto sono la conservazione degli elementi naturalistici presenti e 

la promozione di nuovi interventi di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (macchie e fasce boscate, 

stepping stones, biòtopi, ecc.). 

Una porzione a nord dell a eaà ài olt eà lassifi ataà o eàá itiàag i olià E àdiàsuppo toàalaà‘E‘àdià °àli ello. 
Le finalità perseguite dal Piano delle Regole sono: 

− la coltivazione dei terreni ed il mantenimento delle attività agricole in atto; 

− il potenziamento delle infrastrutture agricole presenti, nel rispetto del paesaggio e dei valori naturalistici. 

 

I olt e,àilàPia oàdelleà‘egoleàfaàp op iàgliào ietti iàpostiàdallaàDG‘à .à / àsuglià ele e tiàdiàp i oàli ello à
della RER: 

− la conservazione della continuità territoriale; 

− il mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo dei canali irrigui; 

− il mantenimento del reticolo di canali e la gestione della vegetazione spondale con criteri più naturalistici, 

eventualmente facendo ricorso ad incentivi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR); 

− la conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri residue. 

 

Negli ambiti agricoli E2 devono essere rispettati gli indici ed i parametri urbanistici ed edilizi, i criteri di 

progettazione, ovvero: 

Per gli interventi reside zialià a itazio iàdell i p e dito eàag i oloàoàdeiàdipe de tiàdell azie da : 
If 

= a) 0,06 m³/m² su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata  

= b) 0,01 m³/m² per un massimo di 500 m³ per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a 

pascolo o a prato-pascolo permanente 

= c) 0,03 m³/m² quadrato sugli altri terreni agricoli 

He = 7,50 m 

SPp = 1 m² ogni 10 m³ di volume di nuova costruzione o ampliamento 

 

Per gli altri interventi, riferiti alle attrezzature ed infrastrutture agricole: 

Rc 

=àa à %àdell i te aàsupe fi ieàazie dale 

=à à %àdell i te aàsupe fi ieàazie daleà elà asoàdiàazie deào to-floro-vivaistiche 

=à à %àdell i te aàsupe fi ieàazie daleà elà asoàdiàse e 

He 

= a) 7,50 m per i fabbricati 

= b) 18,00 m per serbatoi, silos e simili 

SPp = 1 m² ogni 10 m³ di volume di nuova costruzione o ampliamento 

 

Per tutti gli interventi: 

Dc = He/2 con un minimo di 5,00 m 

Dfà=àáltezzaàdell edifi ioàpi àaltoà o àu à i i oàdià , à  

Ds = 5,00 m per le strade di servizio ai fondi agricoli, salvo il mantenimento degli allineamenti 
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esistenti. La distanza minima di 5,00 m dovrà essere rispettata anche per le nuove 

recinzioni, ove ammesse. 

 

Infine, ai sensi della DGR n. 10962/2009, eventuali interventi di trasformazione previsti dagli strumenti urbanistici 

sugliàa itià heàfa oàpa teàdellaà‘eteàE ologi aà‘egio aleà glià ele e ti àdellaà‘E‘ àde o oàesse eàa o pag atià
da opportune opere di rinaturazione compensativa. 

In recepimento di tale normativa, si prescrive che, in tutti i casi di nuove edificazioni negli ambiti agricoli E2, siano 

poste a carico dei soggetti attuatori degli interventi le seguenti opere di rinaturazione compensativa. 

 

Documenti di riferimento 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 51, 56, sezione 7) 
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Comune di Zavattarello 

 

Inquadramento rispetto alla connessione ecologica 

pe  l’o tola o Emberiza hortulana) (scala 1:5.000) 

Sistema di aree:1,55 ha 

 

Inquadramento rispetto alla RER 

(scala 1:10.000) 

 

Il sistema di aree non rientra nel disegno della RER. 

 

 

 

 

Estratto Tavola del Piano delle Regole: 

Quadro di riferimento normativo – Ambiti extraurbani  
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Contenuti urbanistici del PGT 

Il sistema di aree è compreso nel tessuto edificato di recente formazione e/o privo di interesse storico ambientale 

e aree di completamento comprendendo Ambiti prevalentemente residenziali (ad alta densità edilizia, a media 

densità edilizia, a bassa densità edilizia, a densità edilizia molto bassa, ambito prevalentemente produttivo, 

attività agricole in ambito edificato,  aree a verde privato e distributori di carburante esistenti. Le aree che 

o po go oà ilà siste aà so oà aà assaà de sit à edilizia,à o e oà igua da pa ti dell’edifi ato a atte izzato da 

u ’edifi azio e a assa de sità, o  tipologie edilizie p e ale te e te isolate disposte all’i te o del lotto di 

pertinenza secondo modalità localizzative prevalentemente indifferenti rispetto alla maglia viaria. Sono compresi i 

lotti i te lusi e/o di o pleta e to dell’edifi ato . 

 

Indici e parametri per tali aree sono: 

If il valore maggiore tra il volume esistente e 1,00 mc/mq 

H max mt. 7,50 

Ipà à %àdià“f 

‘ à à / àdià“f 

áà à àal e o/ à  

 

I fi eà u aà po zio eà dià a eaà à lassifi ataà o eà u leià e/oà agg egatià p e ale te e teà u ali ,à o e oà pa tià delà

tessuto edificato costituiti da fabbricati e da aree intercluse già adibite ad attività agricole, per le quali è in atto 

una progressiva dismissione e/o riconversione in relazione sia alla loro ubicazione che ai mutati scenari socio-

economici che interessano il territorio 

 

Documenti di riferimento 

- Relazione del Piano delle Regole 

- Piano delle Regole, Norme tecniche di attuazione (art. 65, 70) 
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3.1 Considerazioni finali 

L i dagi eà elati aàalleàp e isio iàdiàt asfo azio eàde otaàlaàp ese zaàdiàu ài pattoàpote zialeàsulàsuolo e 

elati ià“e iziàE osiste i ià heàde i aàdallaà ealizzazio eàdegliàáTàeàdelleàt asfo azio ià osiddetteà di ette à

determinando una variazione degli usi del suolo. 

La superficie totale interessata da tali possibili trasformazioni è pari a 40 ha (AT pari a 19 ha e AT dirette 

pari a 20,69).  

La verifica dei contenuti delle previsioni di trasformazioni del DdP evidenzia la presenza di molti ambiti 

adibiti a funzioni turistico-ricettive con quote considerevoli dedicate alle attività ludico-ricreative. 

Nonostante la maggior parte dei DdP sia prossima alla scadenza dei 5 anni di validità dello strumento, molti 

AT non sono stati realizzati e non sono stati presentati Piani attuativi. 

Co side a doà laà situazio eà attualeà eà l i pattoà heà al u ià dià uestià áTà posso o a e eà sull a ie te,à ilà

paesaggio e il benessere umano, è auspicabile un generale ridimensionamento delle potenzialità di 

trasformazione durante la revisione dei Piani locali privilegiando la riconversione, rigenerazione e riutilizzo 

del patrimonio edilizio esistente (spesso dismesso e/o sottoutilizzato) oppure la localizzazione di aree di 

trasformazione prossime al tessuto urbano esistente che rispondano ai reali bisogno della popolazione e 

del territorio. 

Nello specifico, due AT (Rivanazzano Terme e Piet aà de à Gio gi à possiedo oà u à i pattoà pote zialeà

edio/altoà ispettoà all a ealeà i di iduatoà du a teà ilà p ogettoà ViNOà eà ite utoà i po ta teà pe à ilà

a te i e toàdellaà o essio eàe ologi a,à sullaà aseàdelleàela o azio ià s iluppateàutilizza doà l o tola oà

(Emberiza hortulana à o eà odelloà iologi o.àPe àtaliàa eeàsiàsugge is eàu aàpossi ileà idefi izio eàdell áTà

associata alla verifica della connessione ecologica potenziale nelle aree ad esso limitrofe. 

Pe à ua toà igua daàleàT asfo azio iàdi ette,àl i dagi eàurbanistica ha rilevato che, nella maggior parte dei 

casi, tra le possibili modalità di intervento disciplinate nel PdR del PGT, oltre alla manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, e la ristrutturazione edilizia, vi sia 

sempre la possibilità di realizzare nuove costruzioni. 

I parametri urbanistici sono sempre differenti e cambiano a seconda del contesto e delle morfologie urbane 

i à uià sià i se is eà l áT.à Laà pote zialit à edifi ato iaà pe òà i a e,à spessoà o à indici importanti, in ambiti 

te ito ialiàag i oliàoà atu aliàa heàdiàp egio,àeà o àse p eà o à a atte eàdià o pleta e to à aàpi àsi ilià

a delle espansioni.  

Nonostante quantitativamente la superficie interessata dalle Trasformazioni dirette sia ridotta, si riesce 

comunque a cogliere una tendenza delle pratiche urbanistiche attuali.  

Nelà asoàspe ifi oàdell a eaà i te essataàdalàp ogettoàViNO,à leàsuddetteàp ati heà isulta oà i à o t astoà o à

l o ietti oà dià o se azio eà eà a te i e toà delleà o essio ià e ologiche. La ridefinizione delle scelte 

strategiche di sviluppo del PGT considerando gli esiti del progetto può rappresentare una soluzione 
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auspicabile che permette di integrare le conoscenze ambientali con le esigenze e i bisogni espressi dal 

territorio. 

Infi e,à pe à ilà o testoà te ito iale,à l adozio eà dià u à app o ioà so a o u aleà puòà app ese ta eà u aà

odalit àdiàgo e oàdelàte ito ioà aggio e teàadeguataàpe àl Olt epòàpa ese. 

Le ridotte dimensioni dei comuni e le dinamiche abitative attuali richiedono una strategia territoriale di 

sistema che affronti alcuni nodi critici del territorio e ne valorizzi le opportunità attuali e potenziali.  
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Glossario 

Ds = distanza dalla strada 

Df = distanza dai fabbricati 

Dc = distanza dal confine 

H = altezza massima degli edifici (m)  

Ica = Indice di consistenza arborea Definisce il numero di alberi di alto fusto CA – Consistenza arborea da 

porre a dimora ogni 50 mq. o parte di SLP - Superficie lorda di pavimento a destinazione prevalente 

residenziale, o ogni 150 mq. o parte di SLP - Superficie lorda di pavimento non destinati prevalentemente a 

residenza.  

Icab = Indice di consistenza arbustiva Definisce il numero di arbusti CAB – Consistenza arbustiva da porre a 

dimora ogni 100 mq. o parte di SLP - Superficie lorda di pavimento a destinazione prevalente residenziale, o 

ogni 200 mq. o parte di SLP - Superficie lorda di pavimento non destinati prevalentemente a residenza. 

If = indice di fabbricabilità fondiario Unità di misura: mc/mq Definisce il volume massimo edificabile per 

ogni metro quadrato di superficie fondiaria  

Ip = indice di permeabilità (%) Esprime il rapporto percentuale tra la superficie drenante e la superficie 

fondiaria. 

Rc = rapporto di copertura (%) Esprime il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie 

fondiaria. 

SPp = superficie a parcheggio privato 

SVp = superficie a verde privato 

Uf = indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq) Esprime la superficie lorda di pavimento edificabile e/o 

edificata per mq. di superficie fondiaria. 

  



 

ViNO – Vigneti e Natura in Oltrepò 
Gestione agricola per la rete ecologica 

Studio di fattibilità 

 

  132 

4. 

Interventi necessari per il miglioramento, mantenimento o ripristino della 

funzionalità e della connessione e ologi a all’i te o dell’a ea di i dagi e 

 

4.1 La comunità ornitica nei vigneti 

Laà o u it ào iti aàdeià ig etiàdell Olt epòàPa eseà elàsuoà o plessoà isultaàpiuttostoà i aàeàdi e sifi ata,à

o àsoloài àte i iàassoluti,à aàa heài à elazio eàalàsuoà alo eà o se azio isti o.àCiòà affo zaà ua toàgi à

otoàsull i po ta zaàdell Olt epòàpe àlaà o se azio eàdegliàu elliàdegliàa ie tiàag i oli,à aàfo alizzaàpe à

laàp i aà oltaàl atte zio eàsuàu aàfo aàdiàag i oltu aài te si a,àlaà iti oltu a,àge e al e teà o side ataà

oltoài patta teàsullaàdi e sit à iologi a.à“o oài fattià àsuà àleàspe ieà t aà uelleà idifi a tiàeà

st etta e teàlegateàaiàplot à lassifi ateà e ite oliàd atte zio eàdall i di eà o se azio isti oà C.I.à>à à .à 

Lese pioà pi à i po ta teà i à uestià te i ià à app ese tatoà dalla Totta illaà Lullula a o ea;à C.I.à =à ,à

alaudideài se itoà ellállegatoàIàdellaàDi etti aàU elliàeà o side ataà i a iataàaàli elloàeu opeo,à heà isultaà

a o da teàeà e àdiffusoài à uo aàpa teàdell a eaàdiàstudioàedà àstatoà o tattatoà i à e à àplotàsuà .àE à

p o a ileà heà uestaà spe ieàg adis aàpa ti ola e teà leàpossi ilit àdià t o a eà te e oàs ope toàall i te oà

delà ig etoài àu à o testoàa ie taleàeàag i oloà i osta teà o à ope tu aàe a eaàdelàsuoloàa o da te.à

Quest ipotesià ie eà aà o o da eà o à ià isultatià dià á lettazà età al.à ,à ià ualià ha oà di ost atoà heà laà

spe ieàselezio aàpositi a e teàià ig etià o eàha itat,à ua doà uestiàha oàu à appo toà : àt aàilàte e oà

o à ope tu aàe a eaà heà isultaàpositi oàsiaà o eàha itatàpe àlaà o u it àdiàa t opodi,àsiaàpe h àge e aà

leà o dizio iàpe à laà idifi azio eàdellaàspe ieàeà ilà te e oà udo,à idealeàpe à leà odalit àdiàp edazio eàdellaà

Totta illa. 

Nu e oseàso oàleàalt eàspe ieàp ese tià i àOlt epòàst etta e teàlegateàagliàa ie tiàag i oliàeàdià i te esseà

pe àlaà o se azio e,àt aàleà ualiàleàsegue tiàso oàstateà e siteàall i te oàdeià ig etiài à uestoàstudio: 

-á e laàpi olaà La ius ollu io ; 

-“alti paloà “a i ola to uatus ; 

-Pe i eà ossaà Ale to i ufa ; 

-To to aàsel ati aà “t eptopelia tu tu ; 

-Upupaà Upupa epops ,à 

-Codi ossoà o u eà Phoe i u us phoe i u us ; 

-)igoloà e oà E e iza i lus ; 

-Piglia os heà Mus i apa st iata . 

 

Tutta ia,à o à tutteà leà spe ieà deglià a ie tià ag i olià fa la d spe ies ,à o eà di ost atoà daià po hià datià

a olti, ost a oà dià app ezza eà l'a ie teà do i atoà daià ig eti.à állodolaà Alauda a e sis edà o tola oà

E e iza ho tula a ,àadàese pio,àso oàpa ti ola e teà a ià ell a ie teàdo i atoàdalà ig eto. 
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Bisog aà i o da eà heà uestaà o u it à legataà all ag oe osiste aà iti- i i olo,à appa e te e teà piuttostoà

di e sifi ataà eà o à al u eà e e ge zeà o se azio isti he,à sullaà aseà deià datià a oltià à i flue zataà

egati a e teà dallaà supe fi ieà dià ig etoà p ese teà elà plot;à pe ta to,à à e ide teà heà taleà situazio eà siaà

dete i ataàdaàalt iàfatto ià heà itiga oàgliàeffettià egati iàdelà ig eto. 

Leà o u it à iologi heà eglià ag oe osiste ià so oà odellateà siaà daià fatto ià dià st uttu aà delà paesaggio,à siaà

dalleàp ati heàdiàgestio eàag i ola,àatt a e soàu 'i te azio eàaàpi àli elliàspessoàdiffi ileàdaàde if a eà Bat à

etàal.,à .àI àge e e,àlaàst uttu aàdelàpaesaggioà àdete i a te,à aàa heàlaàgestio eàpuòàp odu eàeffettià

sulleà o u it à Fue tes-Mo te a o àetàal.,à ;àPu taufàetàal.,à  

L i dagi eà sullaà o u it à deià ig etià dell Olt epòà o fe aà ilà uoloà fo da e taleà heà s olgeà laà

di e sifi azio eàdegliàha itatàsullaà iodi e sit àag i olaà Be to àetàal.,à .àNo àstupis eà ui dià heàl i di eà

dià“ha o à u à lassi oà i di eàdiàete oge eit àallaàs alaàdelàpaesaggio;àM Ga igalàeàMa ks,à àdell usoà

delàsuoloà o eliàpositi a e teà o àgliài di iàdiàa o da za,à i hezzaàeàdi e sit àdegliàu elli. 

Leà siepià edà ià fila ià sià di ost a oà i po ta tià fatto iàpe à laà fau aà elleà at i ià ag i ole,à sop attuttoà ua doà

se plifi ateàeàpo e eà CapelloàeàBoa o,à ;àià oeffi ie tià o àpa ti ola e teàaltiàposso oàesse eàdo utià

all effettoàdiluitoàge e atoàdalààpaesaggioàag i oloàassaiàdi e sifi atoàdell a eaàdiàstudio.àLoàstessoàsiàpuòàdi eà

a heà pe à glià ha itatà a gi alià laà uià ope tu aà à alta e teà o elataà allaà lu ghezzaà delleà siepi ,à ilà uià

effettoàsulleà o u it à àa o aàpi à odesto;à e osi il e te,àt aàgliàele e tià heà o t i uis o oàaàfo a eà

gliàha itatà a gi ali,àleàsiepiàedàiàfila iàso oà uelliàpi ài po ta tiàpe àlaà o u it ào iti a. 

T aàià isultati,à e itaàdiàesse eà e zio ataà l'asse zaàdiàeffettoàpositi oàdell u a o,à heà i à o testiàag i olià

piuttostoà o oge eià e e geà f e ue te e teà à o eà elà asoà deià ig etià delà T e ti o;à ássa d ià età al.,à i à

p ep. .à Pe à al u eà spe ieà si a t opi heà ite uteà i a iateà es.à Codi ossoà o u e,à ge e eà Passe à et . ,à

l ha itatà u a oà aà pi olaà s alaà i a eà o u ueà pote zial e teà i po ta te,à i e e ta doà laà

dispo i ilit àdià sitiàpe à laà idifi azio e,à sop attuttoà ua doà i se itoà i àu aà at i eà u aleà o àa o da tià

oppo tu it àt ofi he. 

Lappa e teàasse zaàdiàeffettoàdelleà a ia iliàgestio aliàsullaà o u it ào iti aàpuòàesse eàspiegata,àolt eà heà

dall e o eàg adoàdiàete oge eit àdelleàp ati heàag i oleà ell a eaàdiàstudio,àdalàfattoà heà eià ig etiàdi e sià

g uppià tasso o i ià posso oà ispo de eà diffe e te e teà aià a ià g adià dià i te sit à eà dià distu oà hi i oà eà

e a i oà B uggisse à età al.,à à eà glià u elli,à dataà laà lo oà agilit à edà ele ataà adatta ilit ,à pot e e oà

esse eà e oàse si iliàdiàalt iàta aàallaàgestio eàdelà ig eto.à 

Leffettoàdelleàp ati heàag i oleàaàs alaàdiàpaesaggioà à isultatoà e oài flue tiàdellaàst uttu aà i osta teàdelà

paesaggioàstessoà ediàa heàFulle àetàal.,à .àE àdaà e ifi a eà o àa alisiàpi àapp ofo diteàeàspe ifi heàseà

taleàasse zaàdiàeffettoàpe a eàa heàaàli elloàdelleàsi goleàspe ie,à o side a doà heàdalleàpo heà i e heà

o e e tià l a ifau aà eià ig etià isultaà i po ta teà ilà uoloàdelleà a ia ilià ag i oleàeà gestio alià suà si goleà

spe ieà á lettazàetàal.,à àoàsuà a o-g uppià Dua teàetàal.,à . 
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Laà positi aà o elazio eà dellaà pe de zaà o à laà o u it à à p o a il e teà do utaà alà fattoà heà ià ig etià

pla izialià eà assoà olli a ià so oà te de zial e teà pi à soggettià adà altià g adià dià i te sifi azio eà eà

e a izzazio e,à heàpo taàaàu o oge eizzazio eàdell ha itatàeàdià o segue zaàdellaà o u it ào iti a. 

E àp io ita ioà o p e de eàgliàeffettiàdellaà iti oltu aàsullaà iodi e sit ài à i t àdelà es e teàpe i oloà ausatoà

dall i te sifi azio e,à aàa heàpe à itiga eàgliàeffettiàdell attualeàespa sio eàdellaà olti azio eàalàdià fuo ià

delà a geà sto i oà edite a eoà i à se soà a heà altitudi ale ,à do utoà aià fe o e ià si ulta eià dià

is alda e toàglo aleàeàdià es itaàe o o i aàeàso ialeà i àpa ti ola eà eiàpaesiài à iaàdiàs iluppo à Vie sàetà

al.,à .àTaleàespa sio eàa ie eàp e ale te e teàaàs apitoàdiàa ie tià atu alià Jedli kaàetàal.,à àeà

pe ta toà à fo da e taleà pote laà i di izza eà se o doà odalit à soste i ilià a heà daà u à pu toà dià istaà dià

o se azio eàdellaà iodi e sit . 

Laàdi e sit àeàlaà i hezzaàdelàpaesaggioàso oàfatto iài p es i di iliàa heàpe àlaà o se azio eàdell a ifau aà

eià ig eti.àLaàtutelaàdellaà o u it ào iti aàall i te oàdià uestiàag oe osiste iàde eàesse eà asataài  p i isà

sulà a te i e toàdell ete oge eit àdegliàha itatà i osta tiàeàsullaàp ese azio eàdegliàele e tià'este si i'à

i se itià ellaà at i eà iti i i ola.à 

 

4.2. Fattori influenzanti il possibile contributo delle specie ornitiche alla lotta ai patogeni 

Laàlette atu aàesiste teà ipo taàl i po ta zaàdià a te e eàu ete oge eit àdelloàst atoàe a eoà eià ig etiàeà

diàtesse eàdiàha itatàse i- atu alià ellaà at i eàdo i ataàdalà ig etoàpe à assi izza eàià e efi iàappo tatià

dalleà spe ieà o iti heà ellaà lottaà alleà pest spe ies Ba a oà età al.,à .à Questeà o side azio ià so oà

p o a il e teà alideà a heà aà s alaà lo aleà pe à ià ig etià dell Olt epò.à Leà spe ieà heà posso oà o t i ui eà

aggio e teà alà o te i e toà dià i settià pote zial e teà da osià so oà i fattià legateà daà u à latoà allaà

p ese zaà dià egetazio eà e a eaà alà suoloà gestitaà i à odoà ete oge eoà i à pa ti ola eà totta illa,à odi ossoà

o u e àeàdall alt oàallaàp ese zaàdiàtesse eàdiàp ato,à espugli,à a hieàa ustateàoà os ateà tutteàleàspe ie . 

Di e sifi a eà ui diàiàt atta e tiàdellaà egetazio eàe a eaàallaà aseàdeià ig etià o eàgi àa ie eài à uo aà

pa teà dell a ea à eà a te e e/i e e ta eà laà p ese zaà dià po zio ià dià ha itatà se i- atu alià isultaà ui dià

fo da e taleà a heà pe à assi izza eà ià e efi ià i à te i ià dià o t olloà delleà spe ieà da oseà daà pa teà

dell a ifau aà idifi a te. 

Laà dispo i ilit à dià sitià pe à laà idifi azio eà à u oà deià fatto ià hia eà pe à ilà a te i e toà dià popolazio ià dià

u elliài setti o iài àg adoàdiàese ita eàu aàfo teàp edazio eàsulleàspe ieàda oseà Jedli kaàetàal.,à .àLaà

p ese zaà dià a ie tià atu alià oà se i- atu alià o t i uis eà i à isu aà si u a e teà dete i a teà allaà

dispo i ilit àdiàsitiàdià idifi azio eàpe àlaà aggio àpa teàdelleàspe ie.àPe àal u eàdiàesse,àpuòàesse eà alutatoà

a heàl utilizzoàdià assette- idoàpe àfa o i eàl i sedia e toà eià ig etià es.àJedli kaàetàal..à :à odi ossoà

o u e,àupupaàeàto i olloà e efi e e e oài du ia e teàdiàu aàa es iutaàdispo i ilit àdiàpote zialiàsitià

ip odutti i.àPe à o à o p o ette eàl effi a iaàdell e e tualeài stallazio eàdià assette- ido,à àfo da e taleà

idu eàalà assi oàilàdistu oàdi ettoàeài di ettoàdo utoàaiàt atta e tiàfitosa ita iàsuià idiàapposti. 
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4.3. Specie focali, distribuzione, connettività ecologica: strategie per la conservazione e la funzionalità e 

o essio e e ologi a all’i te o dell’a ea di i dagi e 

Laàa alisià s olteàall i te oàdià uestoàp ogettoàeà i à alt iàapp ofo di e tià sull a ifau aàdell Olt epòàpa eseà

B a illaà età al.à ,à a, ,à ,à ,à a, ,à B a illaà à e ide zia oà hia a e teà o eà laà

o se azio eà dellaà iodi e sit à i à uestoà o testoà geog afi o-a ie taleà dià g a dissi aà ile a zaà o à

possaàp es i de eàdalà o te i e toàdiàdueàtipologieàdià i a iaàdia et al e teàopposteà aàsi il e teà

i patta ti:à l i te sifi azio eà delleà p ati heà ag i oleà eà l a a do oà deià o testià u alià este si ià dià tipoà

t adizio ale . 

Laà p i aà haà ausatoà u à ote oleà i po e i e toà delleà o u it à iologi heà ellaà fas iaà pla izialeà e,à i à

uo aà pa te,à a heà ellaà zo aà dià aggio à i ide zaà i à te i ià dià ope tu aà delà suolo à deià ig eti.à Laà

se plifi azio eàdelàpaesaggioà ausataàdall i te sifi azio e,à laà iduzio eàdelleàp edeà i settià i à p i is à pe à

olteà spe ieà dete i ataà dall usoà dià a tipa assita i,à l eli i azio eà dià i o-ha itatà fo da e talià pe à laà

idifi azio eàoà o eàsitiàdià ipa oàoàdiàali e tazio e,àha oàeffettiàest e a e teàdelete iàsuà olteàspe ieàeà

sola e teà uelleàpi à e satilià eàadatta ilià ies o oàaà sop a i e eà edàa zi,à i à talu ià asi,à aàp ospe a eà i à

uo à u e o,à o eàa ie eàpe à o a hieàeàgazze . 

La a do oà dià pas olià eà olti ià haà i e eà dete i atoà u à ito oà spo ta eoà dellaà egetazio eà a o ea-

a usti aà heà haà p i atoà olteà spe ieà dià a ie tià ape tià oà aà osai oà delà lo oà ha itat,à legatoà alleà ost eà

latitudi iàall atti it àag i olaàdiàtipoàt adizio ale.àMolteàspe ieàdià ile a teài te esseà o se azio isti o,àlaà uià

popolazio eà appa eà fo te e teà idottaà aà li elloà o ti e taleà sop attuttoà aà ausaà dell i te sifi azio eà

dell ag i oltu a,àha oàpe soà i po ta tiàpo zio iàdelà lo oàha itatàaà ausaàdell a a do oàdelleàa eeà u alià

appe i i heà es.àB a illaàetàal.à ,à . 

Questeàdi a i heàsià ifletto oàa heà ellaà o etti it àe ologi aà ell a eaài dagata.à“ulàlatoàsette t io ale,à

so oà leà olti azio ià i te si e,à leà a eeà u a izzateà eà leà i f ast uttu eà aà dete i a eà u à aloà dellaà

pe ea ilit à pe à leà spe ieà sel ati he,à e t eà ellaà po zio eà e idio ale,à e soà ilà setto eà o ta o,à glià

ha itatà delleà spe ieà legateà aià o testià aà osai oà eà se i-ape tià so oà se p eà pi à a e hiatià dalà os oà dià

latifoglie,à o à o segue teàisola e to.à“e e eàpossaàappa i eàaàp i aà istaàpa adossaleà heàilà ito oàdelà

os oàa iaàeffettià egati iàsuàu aài po ta teàpa teàdellaà iodi e sit àdell a ea,àseàsià o side aà o eà olteà

delleà spe ieà dell a eaà olli a eà olt epada aà dià aggio à i te esseà o se azio isti oà eà iogeog afi oà sia oà

legateàadàa ie tiàape tiàoàse i-ape ti,àappa eà hia oà o eà uestoàfe o e oàdià ifo estazio eàspo ta eaà

siaàgiu toàadàu à li elloàtaleàdaàa e eàeffettiàpote zial e teà egati iàsulleà e osià legateàagliàa ie tià o -

fo estali. 

Nelleàa eeàdo eàilà ig etoà app ese taàl usoàdelàsuoloàdo i a te,àleàpossi ilit àdiàsop a i e zaàpe à olteà

spe ieà appaio oà d asti a e teà idotte,à osìà o eà laà o etti it à su is eà u aà us aà iduzio eà heà

p egiudi aàlaàpossi ilit àdià a te e eàs a ià italiàt aàleàpopolazio iàdelleàsi goleàspe ie,àele e toà hia eà
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pe àlaàsussiste zaàdià oltiào ga is ià heà i à uestià o testià fo a oàdelleà eta-popolazio ià heà i ludo oàà

u it àde og afi heàsepa ataà aàt aàlo oà ollegate,àspessoà o ài àg adoàdiàsop a i e eài àasse zaàdiàflussoà

ge i oàeàdiài di idui.àádàese pio,àleà esidueàpopolazio iàdiào tola oàoàdiàa e laàpi olaàp ese tià ellaàfas iaà

pla izialeàaà idossoàdelleà olli e,à o àa e e oàp o a il e teà ha esàdiàpe siste zaàa heàsoloà elà edioà

te i e,ài àasse zaàdiàs a ià o àleàpopolazio iàdellaàfas iaà olli a e. 

Nelleàa eeà a gi aliàeà e soà ilàsetto eà o ta o,à l a a do oàdiàa pieàpo zio iàdiàp atiàdaàsfal io,àpas oli,à

appezza e tiàaàgestio eàpe àloàpi àfa ilia eà isultaài àu aà hiusu aàdiàha itatàape tiàeàse i-ape tià o eàgi à

dettoà oltoài patta teàsuàspe ieà o eàalaudidi,àa e le,àzigoli.àMa te e eà uesteàfo eàdiàutilizzoà dol e à

delà te ito ioà sig ifi aà a te e eà a heà leà o dizio ià a ie talià e essa ieà allaà sop a i e zaà dià olteà

spe ieà i a iate. 

Leà i pli azio ià pe à laà o se azio eà eà pe à ilà a te i e toà eà iglio a e toà dellaà o etti it à e ologi aà

so oàallo aàdaài te de siàpi à o eàst ategieàadàa piaàs alaà heà o eàsi goliài te e tiài àpu tiàspe ifi i.à 

“ola e teài à uestoà odo,àatt a e soà io àpoliti heà olteàaàtutela eàeà e upe a eàu ag i oltu aàatte taàalleà

esige zeàdellaà atu a,àsa àpossi ileà o se a eàeà alo izza eàgliàaspettiàte ito ialiàeà ià alo ià atu alisti iàdià

u a eaàlaà uià i hezzaà ài s i di il e teàlegataàaàu àe uili atoà appo toàt aà sf utta e to àdelàte ito ioà

aàfi iàp odutti iàeà ispettoàdelleàpe ulia it àa ie tali,àdegliàe osiste iàeàdelleàesige zeàdelleàspe ieà heàlià

a ita o. 

 

 

 
Upupa Upupaàepops, i di iduo i  atti ità a o a deli ita il te ito io all’i te o di u  esteso ig eto. 
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A e la pi ola La iusà ollu io, u a fe i a sf utta la st uttu a del ig eto o e posatoio pe  a ia e 
i e te ati. 

A e la pi ola La iusà ollu io, as hio o  p eda su u  posatoio 
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4.4 Definizione degli interventi necessari al miglioramento, mantenimento o ripristino della funzionalità e 

della o essio e e ologi a all’i te o dell’a ea di i dagi e 

 

áàpa ti eàdalleàa alisià ua titati eàs olteàpe àleàspe ieàta getàeài àpa ti ola eàpe àtotta illa,àste pazzoli aàdià

Molto i,ào tola oàso oàstatiài di iduatiàpossi iliài te e tiàutiliàalà iglio a e to,à a te i e toàoà ip isti oà

dellaàfu zio alit àeàdellaà o essio eàe ologi a.à“o oàstateài olt eà o sultateàpu li azio ià e e tià elati eààà

adàalt eàspe ieàta getàoàdiài te esseà o se azio isti oàp ese tià ell a eaà B a illaàetàal.,à a, ,àB a illaà

&à‘u oli ià ,à a, , , ,àB a illaà . 

“o oà ui dià statià defi itià possi ilià i te e tià fi alizzatià alà iglio a e toà dellaà fu zio alit à e ologi aà ellaà

fas iaà deià ig eti,à i à aseà adà esige zeà dià spe ieà ta getà selezio ateà i à ua toà dià ile a teà i te esseà

o se azio isti oà eà o à ale zaà dià ioi di ato ià di ost ataà es.à B a illaà età al.,à a à oà o u ueà

alta e teà e osi ileài à aseàaià isultatià o seguiti. 

Co side a doà ià isultatià otte uti,à isultaà dià italeà i po ta zaà a te e eà l ete oge eit à delà paesaggioà heà

a o aà a atte izzaàa pieàpo zio iàdell a eaàdiàstudio,àdo eàl alte a siàdià ig eti,àp ati,àa ustetiàeà os hettià

fa o is eà laà p ese zaà dià olteà spe ieà dià i te esseà o se azio isti oà eà dià o u it à i heà eà di e sifi ate,à

fa ilita doàa heàl azio eàdiàp edazio eàdiài settiàda osiàpe àleà olti azio iàdaàpa teàdell a ifau a.à 

I à pa ti ola e,à sià o side a oà p io ita ià ià segue tià i te e tià pe à laà fu zio alit à e ologi aà ellaà fas iaà deià

ig eti,ài à aseàalleàesige zeàe ologi heàdelleàspe ieàta getà o side ate: 

1. a te e eà eà o eà possi ileà ip isti a eà po zio ià dià p ato,à a heà o à p ese zaà dià al e ià eà a ustià

spa sià aà fa o eà dià totta illa,à a e laà pi ola,à a e laà api ossa,ào tola o,à alt ià zigoli .à Ideal e te,à laà

eazio eàdià uo iàp atiàall i te oàdelleà supe fi iàaà ig etoà adàese pioà i à sostituzio eàdià ig etià

a a do ati,àoà o eàha itatàte po a eiài àseguitoàagliàespia ti,àoàatt a e soàilà e upe oàdiàp atiàeà

pas olià e e te e teà a a do ati à do e eà a e i eà suà supe fi ià dià - à à eà p e ede eà

a heà laà p ese zaà dià ual heà al e oà eà a usto.à Laà o ettaà gestio eà deglià sfal ià i à uestià o testià

e ita doàtagliài àp i a e a-estate àlià e de e eàa ie tià oltoàido eiàa heàaiàLepidotte i; 

2. a te e eàeào eà e essa ioà ip isti a eàpi oleàa eeà ope teàdaàa ustetià aà fa o eàdià salti palo,à

ste pazzoli aàdiàMolto i,àa e laàpi ola,àa e laà api ossa,ào tola o,à aàa heàdià a api oà o u e,à

ste pazzola,à ste pazzoli aà o u e ;à uestaà isu aà à pa ti ola e teà i po ta teà elleà zo eà aà

aggio à pe de za,à do eà ià ig etià so oà spessoà asso iatià adà ele ataà e osio eà delà suoloà eà do eà

ste pazzoli eàeào tola iàso oàspessoàpi àf e ue tià sop attuttoà elleàzo eà o à iglio àesposizio eàalà

sole .à Laà eazio eàdià tesse eàdiàa ustiàdià ual heà igliaioàdià à fa o i e eàde isa e teà uesteà

spe ieà eà p ese e e eà u aà ote oleà ua tit à dià suoloà fe tileà i à a eeà do eà l azio eà e osi aà

dell a uaàdià us ella e toàsupe fi ialeàpuòàesse eà oltoà a ata; 
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3. a te e eà u ete oge eit à ellaà gestio eà dell e aà eià ig eti,à o à al e oà et à delleà fileà

a atte izzateà daà p ese zaà dià e aà alà suolo,à p efe i il e teà i à pa teà tagliataà aà fa o eà dià upupa,à

totta illa,àsalti palo,à aàa heàdià odi ossoà o u eàeà odi ossoàspazza a i o ; 

4. p e e i eà l a a do oàdelleà a eeà olti ateà i à a ie aà o à i te si a,à ualià p atià daà sfal io,à pi olià

appezza e tià e eali oli,à a eeà o à osai oà dià olti azio i,à pi olià ig etià aà gestio eà fa ilia e.à “ià

t attaà dià ele e tià a atte izza tià delà paesaggioà olt epada ao,à heà off o oà spessoà otti eà

oppo tu it àdiàfo aggia e toàe/oà idifi azio eàaà olteàspe ieàsel ati he. 

“ta tià leà a atte isti heà dell a eaà dià studio,à se e eà uestià i te e tià a ia oà ale zaà ge e ale,à sià itie eà

utileàseg ala eàal u iàa itiàte ito ialiài à uiàlaàlo oàattuazio eàappa eàpa ti ola e teàauspi a ile: 

1. pi oleà po zio ià dià p ato:à pa ti ola e teà utileà ellaà fas iaà o d-o ie tale,à a atte izzataà daà

p ese zaà o ti uaà dià ig eto,à asseà pe de zeà eà de sit à pote zial e teà ele ateà dià totta illa;à

i du ia e teà sa e eà i po ta teà a heà ealizza eà uestoà tipoà dià i te e tià att a e soà ilà

e upe oàdiàp atiàa ustatiài àpas oliàeà olti ià e e te e teàa a do ati,à elleàa eeà a gi aliàeà

e soàlaàfas iaà o ta a; 

2. eazio eà dià a usteti:à a o a da ileà sop attuttoà pe à ià ig etià lo alizzatià suà e sa tià aà

pe de zeà elati a e teàele ateà > - ° àeà i àpa ti ola à odoà eià o testiàespostiàaà“,àE,à“Eàoà

“W,à aggio e teàido eiàpe àste pazzoli aàdiàMolto iàeào tola o; 

3. a te e eà l ete oge eit à ellaà gestio eà dell e aà elà ig eto:à dià p i a iaà i po ta zaà eià

o testià do eà ilà ig etoà app ese taà laà tipologiaàdiàusoàdelà suoloàdià g a à lu gaàdo i a te,à i à

ua toà o se teài à ual heà odoàdià o pe sa eàl asse zaàdiàete oge eit àaàli elloàdiàpaesaggioà

eàdiàha itat.àLaàdi e sit à i t a- ig etoàfa o is eà laàtotta illaàeà i àge e aleà leàspe ieà i setti o e,à

o se te doà dià a te e eà al e oà al u ià e efi ià dellaà lo oà azio eà dià p edazio eà a heà i à

o testiàpaesaggisti a e teàdo i atiàdall ag i oltu aài te si a; 

4. p e e i eà ulte io eà a a do oà dià a eeà ag i oleà à pa ti ola e teà i po ta teà ellaà po zio eà

alto- olli a eàdell a eaàdiàstudio,àdo eà aggio eà àl i pattoàdell a a do o.àI olt e,àa heà elleà

fas eà i po ta tià pe à laà o essio e,à sop attuttoà eià esiduià a ie tià ape tià eà se i-ape tià

i te allatià adà a eeà os ateà oà u a izzate,à à i po ta teà a te e eà leà p ati heà ag i oleà

t adizio alià heàha oàplas atoàeà a te utoà ilàpaesaggioàaà osai oà heàa o aàsià i ie eà i à

uestià o testi. 

Glià i te e tiàdefi itià i à li eaàteo i aàso oàpoiàstatiàoggettoàdelleàatti it àdiàpa te ipazio eàeà o sultazio eà

o àleàazie deà iti i oleàade e tiàalàp ogetto.àGliài te e tiàdefi iti iàso oài se itià elleàs hedeàallegateàalà

P oto ollo pe  la gestio e dei ig eti pe  la ete e ologi a. 
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Pas olo a a do ato. 
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5. 

Fattibilità politico-sociale  

 

Nelà o soàdell ela o azio eàdelloàstudioàdià fatti ilit ,à àstatoà o dottoàu àpercorso di ascolto e confronto 

con il mondo agricolo, quale passaggio fondamentale per definire un Protocollo di gestione dei vigneti per 

la rete ecologica che potesse trovare una concreta disponibilità da parte delle aziende vitivinicole a 

sperimentare pratiche agronomiche compatibili con la conservazione dei valori ecologici del territorio.  Tale 

percorso ha di fatto visto la partecipazione di 8 aziende pilota che ha oà olla o atoà allaà stesu aà dell à

A o do Volo ta io t a azie de iti i i ole dell’Olt epò Pa ese pe  u a gestio e ag i ola dei ig eti 

o ie tata alla sal agua dia della iodi e sità  in tutti i suoi documenti, con particolare riferimento al 

Protocollo di gestione dei vigneti per la rete ecologica e alle Schede aziendali dello Studio di Fattibilità, 

condividendone contenuti e proposte.  

Trattandosi di uno studio di fattibilità, si è deciso di individuare un gruppo ristretto di aziende che potesse 

fare da siste aà a pio e,àselezio a doài àpa ti ola eàazie deàaffida ilià pe h àgi à o os iuteà ell a itoà

di altri progetti), motivate da un reale interesse per la tutela della biodiversità, ma anche da un desiderio di 

comunicare una nuova immagine dei vigneti dell Olt epò,ài t i se a e teà o essaàaià alo iàpaesaggisti iàeà

naturalistici. A tale scopo, i due co-finanziatori del progetto ViNO che sono in rete con le aziende locali – 

COPROVI e Impresa Verde – hanno proposto un elenco composto da 15 aziende, includendovi in particolare 

le aziende vinificatrici biologiche (la cui attenzione alla biodiversità può considerarsi verificata), ma anche 

al u eàazie deà heàa e a oàdi ost ato,à ell a itoàdià olla o azio iàp eg esse,ài te esseàeà espo sa ilit à

rispetto ai temi considerati; sono stati esclusi invece tutti i conferitori alle cooperative, che non vinificano 

di etta e te.à Leà à azie deà i di ateà ell ele oà suddetto sono state contattate in modo diretto, con 

comunicazione scritta e per via telefonica, così da stabilire un contatto mirato. Con le aziende che dopo il 

primo contatto avevano dimostrato interesse nei confronti del progetto, avendo anche partecipato ad una 

breve intervista di approfondimento, è stato organizzato un evento di presentazione pubblico che ha 

avviato i lavori di co-p ogettazio eà dell Accordo volontario e del Protocollo di gestione.à L i itoà aà

pa te ipa eà all e e toà à statoà comunque pubblicizzato mediante la mailing list di COPROVI anche alle 

aziende non contattate direttamente. 

In sintesi, seguendo le modalità sopra descritte per le attività di stakeholder engagement, il coinvolgimento 

delle 8 aziende che risultano aderenti all’A o do olo ta io a giugno 2017 è così derivato: 

- à azie deà ie t a oà t aà uelleà di etta e teà o tattateà aà pa ti eà dall elenco proposto da COPROVI e 

Impresa Verde; 

- 1 azienda ha contattato spontaneamente il referente per gli aspetti partecipativi del progetto per 

esp i e eàilàsuoài te esseàaàpa te ipa e,àa e doàlettoàl i itoàsullaà aili gàlistàdiàCOP‘OVI; 
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- 1 azienda ha contattato spontaneamente il referente per gli aspetti partecipativi del progetto per 

esprimere il suo interesse ad aderirvi, avendone parlato durante una fiera di settore con il proprietario 

di una delle aziende già coinvolte. 

Ilàp og a aàdiàla o oàsià às iluppatoàse o doàleàtappeàdiàseguitoàdes itte: 

. àfe aioà :ààp ese tazio eàalleàazie deài te essateàdegliàstudiàdià a poàeàdeià isultatiàe e si,à

o àlaàfo ulazio eàdiàu aàp i aàp opostaàdiài te e tiàdiàgestio eào ie tatiàaàfa o i eàlaà iodi e sit . 

. Fi oàalà àfe aio:à a oltaàadesio iàdaàpa teàdelleàazie deài te essateàaà e ifi a eàlaàfatti ilit àdeglià

i te e tiàsullaàp op iaàsupe fi ieàazie dale. 

. Daà a zoà aà fi eà ap ile:à i o t ià p essoà leà si goleà azie de,à o à sop alluogoà pe à laà e ifi aà dellaà

fatti ilit àdià assi aàdegliài te e tiàp oposti.à 

. Maggioà eà giug o:à edazio eà delleà s hedeà azie dali,à o à ilà dettaglioà deglià i te e tià o di isià o à

ias u aà azie da.à “tesu aà dià u aà ozzaà delà p oto olloà dià gestio e.à Co di isio eà eà alidazio eà dià talià

do u e tià edia teàfi aàdellá o doàVolo ta io. 

Ladesio eàallá o doà olo ta ioà app ese taàilàpu toàdiàpa te zaàpe àlaà ostituzio eàdiàu aà eteàdiàazie deà

heàpot àfa à o os e eàalà e atoàeàalàte ito ioàilà alo eàdiàu àp odottoàde i atoàdalà o u ioàt aà ig etiàeà

iodi e sit ,à fa e doà e e ge eà leà oppo tu it à heà de i a oà daà taleà o u io.à áà taleà s opoà so oà statià

defi itiàst u e tiàdià o u i azio eàeàdisse i azio eàfi alizzatiàaàdiffo de eàl i iziati a.à 

Ilà p ogettoà à statoà p ese tatoà aià ediaà lo alià edia teà o u i atoà sta paàedàhaà a utoà u oà spazioà sullaà

P o i iaà Pa eseà adà i izioà di e eà ,à elloà stessoà pe iodoà à statoà atti atoà ilà sitoà dià p ogettoà

. ig etie atu a. etàà heà a oglieàleài fo azio iàdiàp ogetto,àleài iziati eài à o so,àlaà eteàdeiàsoggettià

ade e ti,àe .àà 

Olt eà aà iò,à ilà p ogettoà haà essoà aà disposizio eà delleà azie deà ade e tià allá o doà Volo ta ioà laà

p ogettazio eà g afi aà eà laà ealizzazio eà dià u à kità dià o u i azio eà heà ostituis eà u oà st u e toà

fo da e taleà pe à o se ti eà alleà azie deà dià o u i a eà l i peg oà assu toà ellaà spe i e tazio eà delleà

p ati heà ag i oleà o ie tateà allaà sal agua diaà dellaà iodi e sit .à Ilà kità i ludeà p odottià pe satià siaà pe à u à

utilizzoàp essoàl azie da,à o à lie tiàeà isitato i,àsiaàp essoàfie eàdiàsetto eàeàalt iàe e ti,àaffi h àleàazie deà

possa oà fa eà daà etto e,à o t i ue doà aà p o uo e eà ilà p ogettoà ViNOà eà ià suoià essaggià a heà adà alt ià

ope ato i. 

Ilàkitàdià o u i azio eàpe àleàazie deài ludeà o eàdaàp ese tazio eàallegata : 

• logoàdiàp ogettoà o h àlogoàdellaà ete  

• a e àpe àsitoài te etàdelleào ga izzazio iàade e ti 

• o hu eàdiàp ogetto 

• oll-upàdiàadesio eàalàp ogetto 

• a tello isti aàa eeàdiài te e to 

• gadgetàpe àe e tiàp o ossiài àa o doà o àilàp ogettoàViNO:àshoppe ,àsotto i hie i. 
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Tuttiàià ate ialiàsta patiàso oàstatià o seg atiàalleàazie deàade e tiàalàp ogettoài ào asio eàdiàu ài o t oà

o u e,à heà àstatoàa heào asio eàdiàa ioàdellaàIIàfaseàdelàp ogetto,àp e istaà ell a itoàdelàP og a aà

Olt epòà iodi e so,à ell a itoàdiàátti a ee. 

Parallelamente al lavoro condotto con le aziende, nel corso del progetto, è stato programmato un 

o e toàdià o f o toàeàdialogoà o à leàa i ist azio ià lo alià i luseà ell a eaàdiàstudio,àpe àa ia eàu aà

riflessione su come sviluppare una strategia condivisa tra gli attori del territorio per il mantenimento dei 

alo iàe ologi i.à I àpa ti ola e,àaàpa ti eàdaià isultatiàdeià e si e tiàeffettuatiàsuàu elliàeàfa falleà ell a eaà

oggettoà dià studioà eà dall a alisià deià PGTà ige tià eià Co u ià oi olti, lo studio di fattibilità propone alle 

a i ist azio iàpu li heà loà s iluppoàdiàu azio eà o u eàa e teà l o ietti oàp io ita ioàdià o se a eà leà

a eeà fu zio alià alà a te i e toà dellaà o essio eà e ologi aà ell a eaà deià ig eti.à à Pe à o di ide eà taleà

obiettivo è stato organizzato un incontro tenutosi il 16 maggio 2017, Vig eti e Natu a i  Olt epò: u a 

strategia condivisa per il futuro del territorio - Presentazione dello studio di fattibilità in corso di redazione 

ell’a ito del P ogetto ViNO . Obiettivi dell e e toàso oàstati:à 

• a es e eà laà o sape olezzaà deià pa te ipa tià sullaà iodi e sit à heà a atte izzaà l i te aà a eaà deià

vigneti, con particolare riferimento alle specie target del progetto; 

• presentare ai soggetti istituzionali gli indirizzi definiti nello studio di fattibilità per il mantenimento 

della connessione ecologica, aà pa ti eà dall analisi delle previsioni di trasformazione contenute negli 

strumenti di pianificazione comunale; 

• informare i soggetti istituzionali in merito ai contenuti del protocollo di gestione dei vigneti, 

definito in accordo con le aziende che hanno partecipato allo studio di fattibilità. 

“o oàstatiài itatiàall e e to: 

 Comuni di: Bagnaria, Godiasco, Rocca de` Giorgi, Borgo Priolo, Golferenzo, Rocca Susella, Borgoratto 

Mormorolo,  Lirio, Rovescala, Bosnasco, Montalto pavese, Ruino, Broni, Montebello della battaglia, 

San Damiano al colle, Calvignano, Montecalvo Versiggia, Santa Giulietta, Canevino, Montescano, Santa 

Maria della Versa, Canneto pavese, Montesegale, Stradella, Castana, Montu` Beccaria, Torrazza coste, 

Casteggio, Mornico Losana, Torricella Verzate, Cecima, Oliva gessi, Val di Nizza, Cigognola, Pietra de` 

Giorgi, Valverde, Codevilla, Ponte Nizza, Varzi, Corvino San Quirico, Redavalle, Volpara, Fortunago, 

Retorbido, Zavattarello, Rivanazzano terme, Zenevredo.  

 Comunità Montana Oltrepò Pavese 

 Provincia di Pavia 

 GAL Fondazione Oltrepò Pavese 

 Associazioni ambientaliste e culturali: FAI Oltrepò Pavese, Slow Food Oltrepò Pavese, Italia Nostra, 

Terranostra, WWF,Legambiente, LIPU, Calix 

 Conosorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese 

 Dist ettoàdelà i oàdià ualit àdell Olt epòàPa ese 
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 Aziende aderenti al progetto 

 

Laà pa te ipazio eà all i o t oà à stataà oltoà ist etta,à se e eà laà p o ozio eà dell e e toà fosseà stataà

o dottaài à odoà i ato,à o àu à o tattoàtelefo i oàdi ettoàdeià“i da iài te essati.àáàf o teàdiàu aà a ataà

ispostaàdaàpa teàdegliàa i ist ato i,à sià à ile atoà o u ueàu à e toà i te esseàdaàpa teàdelàP eside teà

dellaà Co u it à Mo ta aà eà daà pa teà delà o siglie eà p o i ialeà delegato,à heà ha oà a ifestatoà laà

dispo i ilit à aà fa sià po ta o eà deià o te utià dell i o t o.à álà fi eà dià ga a ti eà ilà t asfe i e toà delleà

i fo azio i,àloàstudioàdiàfatti ilit àeàl i dagi eà elati aàalleàp e isio iàdiàt asfo azio eà ie eài iataàaàtuttiàià

Co u ià edia teàPEC. 
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Accordo Volontario tra aziende vitivinicole dell’Oltrepò Pavese 

per una gestione agricola dei vigneti orientata alla salvaguardia della 

biodiversità  

 
Le aziende 

Bosco Longhino 

Bisi 

Ca di frara 

Ca del Ge 

Chiericoni 

Tenuta Fornace 

Torre degli Alberi 

Vigne Olcru 

 

rappresentati dai loro legali rappresentanti, firmano il presente Accordo Volontario  

 

Premesso che 

 

L’Oltrepò Pavese è un’area di elevato valore naturalistico ed ecologico, caratterizzata da una 

varietà di specie animali e vegetali tale da giustificare presenza di alcune Aree Prioritarie per la 

biodiversità così come individuate e approvate da Regione Lombardia il 30 dicembre 2009, con 

Delibera di Giunta Regionale n. 8/10962 e da essere individuato come elemento di primo livello 

nella Rete Ecologica Regionale – RER.  

 

La viticoltura ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare questo territorio e la gestione delle 

aree coltivate rappresenta ancora oggi un fattore chiave per la conservazione della biodiversità,  il 

mantenimento della funzionalità ecologica  (o, viceversa, il loro degrado) e del paesaggio. 

 

Riqualificare in senso ecologico un territorio spesso ‘banalizzato’ e ‘impoverito’ dall’agricoltura 

intensiva (in particolare negli ambiti di pianura) per restituire alla collettività ecosistemi più 

”complessi” e “ricchi”, può al tempo stesso accrescere le opportunità di promozione dei prodotti 

agricoli del territorio come prodotti di qualità provenienti da territori di qualità. 

 

 

 



 

 

 

 

Considerato che 

 

1. La Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando “Connessione ecologica – 2014”, ha finanziato il 

progetto “ViNO – Vigneti e Natura in Oltrepò” a favore di Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente (ente capofila), Unione dei Comuni lombardi del Tidone Pavese e Cooperativa 

Eliante. 

2. La Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando “Attiv-Aree”, ha cofinanziato il progetto 

“OLTREPÒ BIO-DIVERSO – LA NATURA CHE ACCOGLIE” presentato dalla Fondazione per lo 

Sviluppo dell’Oltrepò pavese (Ente capofila), che prevede un’azione di proseguimento del 

Progetto ViNO, in Partenariato con Fondazione Lombardia per l’Ambiente a partire da maggio 

2017 a dicembre 2018. 

3. Nell’ambito del progetto ViNO è stato realizzato uno studio analitico-conoscitivo dell’area dei 

vigneti che ha permesso di caratterizzare il territorio da un punto di vista naturalistico e di 

connessione ecologica e dal punto di vista urbanistico. 

4. I censimenti effettuati sul campo su due gruppi faunistici utilizzati come bio-indicatori, uccelli e 

farfalle, hanno evidenziato un effetto barriera che i vigneti esercitano per molte specie, 

determinando frammentazione e isolamento nelle popolazioni che riescono ad insediarsi solo ai 

margini dei vigneti, nelle aree dove si sono conservati habitat semi-naturali. 

5. Sulla base degli studi effettuati sulle specie target di uccelli (in particolare, Tottavilla, 

Sterpazzolina di Moltoni e Ortolano) è stato possibile definire interventi e attività di gestione 

dei vigneti che possono favorire la presenza di tali specie di elevato valore conservazionistico 

nel territorio di riferimento, salvaguardando e/o promuovendo in particolare gli habitat di 

foraggiamento e di riproduzione; tali interventi sono stati sottoposti alla verifica della fattibilità 

tecnica, giuridico-amministrativa, economico-finanziaria e politico-sociale in concertazione con 

le aziende interessate alla sperimentazione, attraverso un processo di partecipazione che ha 

permesso di condividere finalità e obiettivi dello studio affinché questi siano integrati nella 

gestione aziendale. Ne è derivato un documento denominato “Protocollo di gestione dei 

vigneti per la rete ecologica” (Allegato I) che contiene l’elenco degli interventi proposti, 

dettagliati per ciascuna azienda nel documento “Studio di fattibilità_ Schede aziendali”,  con la 

relativa verifica di fattibilità (Allegato II). 

 

Preso atto di quanto sin qui affermato, le Parti sottoscriventi sono d’accordo nel ritenere che le 

azioni volte alla salvaguardia e/o ripristino degli elementi di naturalità (siepi, arbusti, alberi 

isolati, prati, ecc) all’interno delle aree a vigneto, descritte nel Protocollo di gestione dei vigneti 

per la rete ecologica (Allegato I), rappresentano uno strumento efficace per : 



 

 

• il mantenimento di habitat diversificati nella fascia dei vigneti, affinché il comparto 

vitivinicolo, che in Oltrepò costituisce una parte considerevole del territorio, non perda 

irreversibilmente i suoi caratteri identitari, la propria matrice ambientale e la propria 

funzione di area produttrice di servizi ecosistemici; 

• la diffusione, tra le aziende del territorio, di pratiche agricole più consapevoli, orientate alla 

salvaguardia della biodiversità, alla diversificazione ambientale al mantenimento della 

connessione ecologica; 

• la promozione di un territorio che vuole combinare una produzione vinicola di eccellenza, 

con pratiche di coltivazione in grado di preservare la biodiversità e il paesaggio, affinché 

anche questi elementi diventino distintivi della qualità del prodotto. 

Le Parti sottoscriventi convengono: 

a. che le premesse e le considerazioni formano parte integrante del presente Accordo; 

b. di riconoscere l’urgenza di attivare misure atte a salvaguardare/ripristinare la naturalità 

nell’area dei vigneti e di dover quindi realizzare interventi di tipo conservazionistico e 

gestionale.  

c. di riconoscere al “Protocollo di gestione dei vigneti per la rete ecologica” (Allegato I) 

l’importante obiettivo ambientale di aver individuato, descritto e analizzato gli interventi per il 

mantenimento della biodiversità nell’area dei vigneti, come descritti nell’Allegato II. 

d. che l’adesione al presente Accordo rappresenta l’impegno volontario delle aziende a 

considerare la programmazione e la realizzazione degli interventi previsti nel Protocollo di 

gestione dei vigneti per la rete ecologica (Allegato I) e nella scheda tecnica descritta nello 

“Studio di fattibilità_ Schede aziendali” (Allegato II), almeno entro i primi 9 mesi a seguito 

dell’adesione.  

e. che gli effetti ecologici determinati dagli interventi previsti possono esplicarsi sul lungo periodo 

e per questo motivo è auspicabile il mantenimento delle aree destinate alla salvaguardia della 

biodiversità per un periodo di almeno cinque anni 

f. che le aziende aderenti al presente Accordo avranno a disposizione fino a dicembre 2018, 

l’accompagnamento tecnico per la realizzazione degli interventi e per la promozione 

dell’iniziativa mediante i canali di comunicazione attivati nell’ambito del progetto ViNO e 

nell’ambito del programma Oltrepò Bio-diverso, cofinanziato da Fondazione Cariplo con il 

programma Attiv-aree, senza doverne sostenere i costi. 

g. che gli eventuali costi sostenuti per la realizzazione degli interventi indicati nello “Studio di 

fattibilità_ Schede aziendali” (Allegato II),  inclusi i costi di gestione e manutenzione, sono a 

carico dell’Azienda. 

h. che le aree oggetto di intervento presso le aziende saranno accessibili al Gruppo Tecnico per 

verificare lo stato di avanzamento e l’efficacia delle attività individuate nella Scheda Tecnica 



 

 

Aziendale, nonché per effettuare ulteriori studi sul campo ove necessari. Qualora non fossero 

possibili sopralluoghi, l’azienda si rende disponibile a fornire informazioni utili al monitoraggio 

delle attività e dei (primi) risultati. 

i. di riconoscere la necessità di diffondere ad altri proprietari e/o conduttori i contenuti del 

Protocollo, per garantire una disseminazione dell’iniziativa e un rafforzamento dei risultati. 

j. che i partner di progetto mettono a disposizione delle aziende aderenti al presente Accordo, gli 

strumenti di comunicazione definiti nell’ambito del progetto ViNO – Vigneti e Natura in 

Oltrepò, per promuovere e diffondere l’iniziativa secondo le modalità indicate nell’Allegato III. 

k. che i costi sostenuti per la progettazione grafica e la stampa del kit di comunicazione sono a 

carico del progetto ViNO solo per le aziende aderenti entro il 30 giugno 2017. In seguito i costi 

della stampa restano in carico alle aziende, che avranno comunque a disposizione 

gratuitamente il materiale in formato digitale in alta qualità. 

l. che le aree oggetto di intervento saranno rese riconoscibili e visibili mediante l’apposizione 

della cartellonistica di progetto da parte dell’azienda. 

 

 

Allegati: 

I. Protocollo di gestione dei vigneti per la rete ecologica 

II. Studio di fattibilità _ Schede aziendali  

III. Strumenti di comunicazione e divulgazione 

 

 

Data____________________________ 

 

Firma del Rappresentante legale ______________________________ 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO I –  

Protocollo di gestione dei vigneti per la rete ecologica 

 

Premesso che  

• Con il progetto ViNO sono stati effettuati studi di campo nella fascia dei vigneti su due gruppi faunistici 

utilizzati come bio-indicatori, uccelli e farfalle. Nel corso di tali indagini sono state censite 94 specie di 

uccelli e 54 specie di farfalle. 

• Gli studi effettuati mostrano come i vigneti gestiti in modo più intensivo ed estesi su superfici continue 

ed omogenee costituiscano un ambiente inospitale per molte specie e caratterizzato da bassissima 

permeabilità ecologica. La presenza di porzioni di habitat naturali e semi-naturali aumenta 

notevolmente le possibilità di presenza per molte specie e la connettività ecologica.  

• Lo studio della connettività ecologica per la formulazione di proposte di gestione ha considerato tre 

specie target tra quelle censite nell’area dei vigneti. Due sono specie che risultano protette a livello 

comunitario (Allegato I, Direttiva Uccelli 2009/147/CE), per le quali l’Unione Europea richiede agli 

stati membri di mettere in atto azioni di particolare tutela e conservazione e che presentano 

caratteristiche adatte per essere considerate dei buoni indicatori per l’area in oggetto (Tottavilla e 

Ortolano); mentre la terza (Sterpazzolina di Moltoni) è una specie endemica di una ristretta area del 

Mediterraneo centro-occidentale, con popolazioni concentrate in Italia. 

Si conviene quanto segue 

Gli interventi di salvaguardia della biodiversità nell’area dei vigneti sono indirizzati a preservare e 

incrementare  gli elementi naturali o semi-naturali (siepi, arbusti, alberi isolati, prati, fasce inerbite, 

ecc.) all’interno dei vigneti, in modo tale da garantire il mantenimento/la creazione di habitat idonei alle 

specie selvatiche e di paesaggi maggiormente diversificati ed ecologicamente permeabili.  

Le aziende firmatarie/aderenti dell’/all’Accordo volontario si rendono disponibili a conoscere e 

valutare, con l’aiuto del gruppo tecnico di supporto, la possibile realizzazione nella propria area 

aziendale di una o più tra le pratiche/attività sotto descritte. 

Per facilitare l’individuazione di quali tra le attività sotto indicate risultino effettivamente realizzabili 

all’interno dell’azienda e utili per le finalità già espresse, si richiede la compilazione di una “Scheda 

Tecnica Aziendale” da sottoporre al gruppo tecnico di supporto (Allegato II). 

 



 

 

 
Attività proposte dal protocollo: 

• Mantenere e/o ripristinare porzioni di prato, anche con presenza di alberi e arbusti sparsi. L’intervento 

dovrebbe interessare superfici di 1.800-2.000 m2 (idealmente un’area di queste dimensioni ogni 7 ha di 

vigneto), non prevede semina di specifiche essenze e non richiede irrigazione. Per favorire la presenza 

di farfalle e impollinatori, si richiede un solo sfalcio annuale, da effettuarsi non prima del 30 

settembre. Qualora non sia possibile prevedere un unico sfalcio nel corso dell’anno è possibile 

procedere con due sfalci, da effettuarsi a inizio primavera (marzo) e a inizio autunno non prima del 30 

settembre. Al fine di garantire la sopravvivenza delle larve (e delle crisalidi), si raccomanda di tagliare 

a non meno di 10-15 cm dal suolo, lasciando se possibile sul terreno l’erba tagliata per 3/4 giorni. 

• Mantenere e ove necessario ripristinare o destinare piccole aree ad arbusteto,  in particolare nelle 

zone a maggior pendenza, con esposizione a sud. L’intervento dovrebbe produrre tessere di arbusti di 

circa 2.000 m2. 

• Mantenere un’eterogeneità nella gestione dell’erba nei vigneti con un inerbimento alternato, lasciando 

almeno metà delle interfila caratterizzate da presenza di erba al suolo. Per le aziende che praticano 

inerbimento totale si richiede uno sfalcio alternato delle interfila, con distanza di almeno 15 giorni tra 

un taglio e l’altro, al fine di creare eterogeneità nello strato erbaceo e favorire la presenza delle 

specie insettivore (Tottavilla). 

• Apporre nidi artificiali (cassette nido) per Upupa. La fattibilità di questo intervento è soggetta ad una 

valutazione tecnica della posizione geografica e dell’idoneità dell’area, anche in funzione dei 

censimenti effettuati. 

• Mantenere la presenza di alberi sparsi, siepi e filari all’interno dei vigneti. La presenza di salici nelle 

aree con ristagno idrico o comunque maggiore umidità deve essere incoraggiata. In generale, la 

presenza di alberi ricchi di cavità è importante per molte specie selvatiche. Eventuali specie alloctone 

invasive (es. ailanto, robinia) possono essere sostituite con specie autoctone (es. querce, salici, a 

seconda dei contesti specifici). 

• Per favorire la presenza di lepidotteri e impollinatori, si raccomanda la messa a dimora di alcune 

essenze, abbastanza adattabili a vivere in situazioni di degrado, nelle aree più prossime alla vite e 

anche entro le coltivazioni stesse, quali, ad esempio, Lathyrus spp. e Trifolium spp. 

• Mantenere le aree coltivate in maniera non intensiva, quali prati da sfalcio, piccoli appezzamenti 

cerealicoli, aree con mosaico di coltivazioni. 



 Scheda Tecnica 

Studio di Fattibilità  

 

DATI AZIENDA 

 

 

 

Vigna non lavorata: non praticano aratura, vangatura e fresatura, solo sfalcio.  

ATTIVITÀ 1 

Inquadramento territoriale 

Vigna pollonia (San Damiano al Colle), 900 m2 circa. Esposizione meridionale (da verificare). 

Stato di fatto 

Campo periodicamente manutenuto, si presenta con alberi sparsi e al contorno aree a bosco non 

gestite. 

Proposta 

Si propone di trasformare l’area in arbusteto, che dovrà essere manutenuto tale. 

Su indicazione dell’azienda si privilegiano essenze non spinose, quali: Sambucus nigra, Cornus 

sanuguinea, Cornus mas, Viburnum opulus, ecc. Inizialmente si prevede una densità di impianto 

significativa, da definire anche sulla base delle misure PSR e delle specie scelte: in ogni caso, 

non inferiore a 2 piantine ogni 10 m2, con piantine di tre anni, da eseguire in autunno o inizio 

primavera. Successivamente potranno essere eseguiti diradamenti in base anche alle perdite. 

Gestione e manutenzione 

Si prevede uno sfalcio annuale al contorno, almeno per i primi 3 anni dall’impianto, senza 

sostituzione di piante morte. Nessuna irrigazione o trattamento necessari. 

Vincoli tecnici  

Su richiesta dell’azienda si escludono arbusti spinosi, come la rosa canina, perché la gestione 

diventa difficile. 

Valutazione economica 

Da valutare dopo misure precise. Si stima un costo per l’impianto poco significativo nell’ambito 

dell’economia aziendale. 

Azienda Agricola Bisi 
Referente: Claudio Bisi  

Cascina San Michele - San Damiano al Colle (PV) 

Estensione : 34 ha 

Produzione: Uva da vino  80.000-90.000 bottiglie 
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ATTIVITÀ 2 

Inquadramento territoriale 

Prato Ca di paglia. 

Stato di fatto 

Prato gestito con sfalcio 2 volte l’anno, verso fine maggio e fine luglio. Non viene utilizzata 

l’erba come foraggio. 

Proposta 

Si propone di mantenere l’attuale destinazione a prato polifita con finalità naturalistiche, senza 

prevedere una specifica semina, ma utilizzando le specie già presenti. 

Gestione e manutenzione: 

Si prevede uno sfalcio precoce a marzo e uno sfalcio tardivo non prima del 30 settembre. Tale 

periodicità è da verificare con le esigenze dell’azienda. Nessuna irrigazione è necessaria. 

Vincoli tecnici  

L’azienda è interessata a fare arrivare a fioritura i prati per usare i semi. 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi a parte quelli legati alla manutenzione. 

ATTIVITÀ 3 

Inquadramento territoriale 

Prato Ronco Longo , circa 6.000 m2. 

Stato di fatto 

Area gestita al momento con uno sfalcio tardivo non pianificato. 

Proposta 

Si propone di mantenere l’attuale destinazione a prato con finalità naturalistiche, senza 

prevedere una specifica semina, ma utilizzando le specie già presenti. 

Gestione e manutenzione 

Si prevede un solo sfalcio pianificato dopo il 30 settembre. Nessuna irrigazione è necessaria. 

Vincoli tecnici 

L’area è gestita dall’azienda, ma non è di sua proprietà. 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi a parte quelli legati alla manutenzione. 
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ATTIVITÀ 4 

Inquadramento territoriale 

Tutta l’area a vigneto. 

Stato di fatto 

Il terreno delle vigne aziendali al momento appare completamente inerbito (da verificare). 

Proposta 

Si propone di sperimentare la lavorazione delle interfila alternate, con metà delle file 

caratterizzate da presenza di erba al suolo. 

Gestione e manutenzione 

La lavorazione alternata delle interfila rappresenta una modalità standard che non prevede 

incrementi gestionali e manutentivi. 

Vincoli tecnici  

Da verificare con l’azienda. 

Valutazione economica 

La lavorazione alternata delle interfila rappresenta una modalità standard che non prevede 

specifici costi aggiuntivi. 
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Praticano il diserbo solo sulle fila mentre l’interfila è tutto inerbimento; il passaggio alla 

lavorazione a interfile alterne non è considerato fattibile perché hanno aderito al PSR, misura 

10.  Terreno nudo su viti piccole nei primi tre anni. Quando espiantano (viti di 25 -30 anni) resta 

vuoto un anno.  

ATTIVITÀ 1 

Inquadramento territoriale 

L’intero vigneto. 

Stato di fatto 

Al momento le aree a vigneto maturo 

vengono espiantate e lasciate a terreno 

nudo per 3 anni. 

Proposta 

Si propone di mantenere questa pratica, 

implementando questa attività come 

buona pratica da conservare in futuro. 

Vincoli tecnici 

Aderiscono alla misura 10 del PSR e non possono andare sotto i 24 ettari a vigneto (15% 

dell’azienda). 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi. 

  

Azienda Bosco Longhino 
Referente: Danila Faravelli  

Molino Marconi, Santa Maria della Versa (PV) 

Estensione : 30 ha 

Produzione: Uva da vino 

Ricettività: 8 posti letto (in previsione) 
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ATTIVITÀ 2 

Inquadramento territoriale 

Prato “parcheggio trattori”.  

Stato di fatto 

Area aperta attualmente ad uso promiscuo 

(parcheggio, deposito), sfalciata con 

periodicità variabile. 

Proposta 

Si propone di trasformare l’area in un 

prato “magro”, prevedendo l’asportazione 

del materiale di deposito ed evitando l’utilizzo come parcheggio, senza ulteriori manutenzioni a 

breve termine. 

Gestione e manutenzione: 

Si prevede uno sfalcio non prima del 30 settembre. Nessuna irrigazione è necessaria. 

Vincoli tecnici 

Occorre trovare localizzazione alternativa per parcheggio mezzi. 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi, ad eccezione dell’asportazione dei materiali. 

ATTIVITÀ 3 

Inquadramento territoriale 

Prato Bosco Longhino, arbusteto di circa 

3000 m2, con striscia di prato antistante. 

Stato di fatto 

Arbusteto molto maturo esposto a sud, con 

anche alcune piante ad alto fusto e al 

margine robinieto. 

Proposta 

Si propone un intervento di 

“ringiovanimento” dell’arbusteto per 

riportare indietro la successione ecologica e la manutenzione come attuale del prato antistante.  
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Si prevede un primo taglio selettivo delle piante mature, il cui dettaglio necessita 

ulteriori sopralluoghi. L’intervento è da effettuare in parte “a mano” e in parte con l’utilizzo di 

una trincia. 

Gestione e manutenzione: 

Oltre l’intervento iniziale sopra descritto, non sono previste ulteriori piantumazioni o specifiche 

manutenzioni a breve termine. 

Vincoli tecnici 

Nulla di specifico 

Valutazione economica 

Da effettuare insieme all’azienda per la verifica dei macchinari a disposizione e dei dettagli di 

lavorazione. 

ATTIVITÀ 4 

Inquadramento territoriale 

Terreno seminudo.  

Stato di fatto 

Terreno seminudo (possibile fenomeno 

erosivo) in parte a prato magro, in parte 

ad arbusti radi, non gestito, in lieve 

pendenza, esposto a sud. 

Proposta 

Si propone di valorizzare questa area in 

quanto terreno nudo, impedendo l’avanzamento del bosco e la crescita di arbusti di grandi 

dimensioni.  

Gestione e manutenzione: 

Sono previsti interventi a bassa periodicità che garantiscano il mantenimento dell’area e del 

terreno seminudo, da effettuare con cadenza biennale. 

Vincoli tecnici 

Verificare lo stato erosivo. 

Aspetti economici 

L’attività non prevede costi aggiuntivi a parte quelli legati alla manutenzione. 
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ATTIVITÀ 5 

Inquadramento territoriale 

Vigneti dell’azienda. 

Stato di fatto 

Vigneti inerbiti con utilizzo parziale di diserbante a inizio stagione e sfalcio dell’erba su tutte le 

file.  

Proposta 

Si propone di effettuare uno sfalcio alternato delle interfile, con distanza minima di almeno 15 

giorni tra un taglio e l’altro, al fine di creare eterogeneità nello strato erbaceo per favorire le 

specie insettivore (es. tottavilla, nidificante nell’area). 

Gestione e manutenzione 

Nessun impegno particolare, l’intervento richiede semplicemente di alternare periodicamente le 

operazioni di sfalcio dell’erba. 

Vincoli tecnici 

Hanno aderito alla misura 10 del PSR con conseguente obbligo di inerbimento; ciò comporta 

l’impossibilità di operare lavorazioni del terreno ma ovviamente non incide sulla possibilità di 

sfalcio. 

Valutazione economica 

Nessun costo aggiuntivo. 
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DATI AZIENDA 

 

 

 

Azienda già oggi caratterizzata da un ampio mosaico agricolo-naturale. L’azienda comprende 

anche 15 ettari in zona Cigognola, frazione Regondè, Monte spinato.  

ATTIVITÀ 1 

Inquadramento territoriale 

Vigna Sabbione (n.1 su mappa), 2 ha. 

Stato di fatto 

Vigneto che l’azienda vorrebbe dismettere 

in quanto il terreno sottostante è 

parzialmente roccioso, sono in corso frane, 

oltre ad essere posizionato 

perifericamente rispetto all’azienda. Al 

margine è presente un’area arbustata di 

circa 2 ettari e mezzo. 

Proposta 

Data l’esistenza a margine di un arbusteto già ampio, ottimamente esposto e ideale per le 

specie target di progetto (Sterpazzolina), si propone di sperimentare qui l’impianto di un 

sistema a macchia-radura, così come da linee guida regionali per la conservazione dell’Averla 

piccola. 

Questo nella pratica si realizza mediante: 

- l’espianto della vite e la fresatura del terreno; 

- l’impianto di gruppi di arbusti isolati o di nuove siepi. La densità ottimale è indicata in 70 

metri lineari di siepe/ettaro; 

- l’eventuale ceduazione di alberi isolati o siepi molto cresciute che si dovessero trovare 

nell’area; 

- l’eventuale semina di prato selvatico nel resto dell’area. 

Azienda Agricola Ca del Gè 
Referente: Sara Padroggi  

Ca del Gè, Montalto Pavese (PV) 

Estensione : 50 ha 

Produzione: Uva da vino  150.000 bottiglie 
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Per quanto concerne l’arbusteto esistente, si propone il mantenimento dell’attuale 

vocazione, che significa a medio termine definire un protocollo di manutenzione per evitare 

l’evoluzione a bosco, evento che però non sembra incombente. 

Gestione e manutenzione 

Si tratta di un intervento complesso, non perché sia di difficile realizzazione, ma perché va 

progettato ad hoc, vista la sua natura sperimentale. La manutenzione in ogni caso non eccede 

un intervento annuale (autunno) sulle aree a prato e un intervento di manutenzione con cadenza 

inferiore sulle aree ad arbusteto. 

Vincoli tecnici  

Il terreno è parzialmente franoso 

Valutazione economica 

La manutenzione dell’arbusteto non comporta costi aggiuntivi. L’espianto del vigneto viene 

considerata attività ordinaria dell’azienda. I costi invece della realizzazione del modello “Averla 

piccola” saranno comunque molto bassi, ma andranno valutati in modo specifico anche perché 

modulari. 

 

ATTIVITÀ 2 

Inquadramento territoriale 

Prato belvedere (N.2 nella mappa) di circa 5.000 m2. 

Stato di fatto 

Area a prato, con taglio due volte l’anno.  

Proposta 

Si propone di mantenere l’attuale destinazione a prato con finalità naturalistiche, senza 

prevedere una specifica semina, ma utilizzando le specie già presenti. 

Gestione e manutenzione 

Si prevede un solo sfalcio pianificato dopo il 30 settembre. Nessuna irrigazione è necessaria. 

Vincoli tecnici  

Nessuno. 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi a parte quelli legati alla manutenzione. 
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ATTIVITÀ 3 

Inquadramento territoriale 

Prato in zona Cigognola lato Regondé, di circa 1500 m2 con area incolta adiacente. 

Stato di fatto 

Non è stato possibile effettuale il sopralluogo, da verificare. 

Proposta 

Da valutare dopo sopralluogo. 

Vincoli tecnici 

Da valutare dopo sopralluogo. 

Valutazione economica 

Da valutare dopo sopralluogo. 

ATTIVITÀ 4 

Inquadramento territoriale 

Tutta l’area a vigneto. 

Stato di fatto 

Il terreno delle vigne aziendali al momento appare o completamente inerbito oppure lavorato. 

Proposta 

Si propone di sperimentare la lavorazione alternata delle interfila, con almeno metà delle file 

caratterizzate da presenza di erba al suolo. 

Gestione e manutenzione 

La lavorazione alternata delle interfila rappresenta una modalità standard che non prevede 

incrementi gestionali e manutentivi. 

Vincoli tecnici  

Da verificare con l’azienda. 

Valutazione economica 

La lavorazione alternata delle interfila rappresenta una modalità standard che non prevede 

specifici costi aggiuntivi. 
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DATI AZIENDA  

 

 

 

Gran parte dell’azienda è vitata. La vigna è tutta inerbita con utilizzo di erbicida sotto alle viti. 

Il passaggio alla lavorazione a interfile alterne non è considerato fattibile perché hanno aderito 

al PSR misura 10. All’interno dell’azienda è presente qualche fascia arbustata (lungo torrente e 

presso qualche margine), un frutteto abbandonato ed invaso da essenze in buona parte alloctone 

che si intende recuperare. 

ATTIVITÀ 1 

Inquadramento territoriale 

Vigneti dell’azienda. 

Stato di fatto 

Vigneti inerbiti con utilizzo parziale di diserbante a inizio stagione e sfalcio dell’erba su tutte le 

file.  

Proposta 

Si propone di effettuare uno sfalcio alternato delle interfile, con distanza minima di almeno 15 

giorni tra un taglio e l’altro, al fine di creare eterogeneità nello strato erbaceo per favorire le 

specie insettivore (es. tottavilla, nidificante nell’area). 

Gestione e manutenzione 

Nessun impegno particolare, l’intervento richiede semplicemente di alternare periodicamente le 

operazioni di sfalcio dell’erba. 

Vincoli tecnici 

Hanno aderito alla misura 10 del PSR con conseguente obbligo di inerbimento; ciò comporta 

l’impossibilità di operare lavorazioni del terreno ma ovviamente non incide sulla possibilità di 

sfalcio. 

Valutazione economica 

Nessun costo aggiuntivo. 

Azienda Agricola Ca di Frara 
Referente: Daniela Beccaria 

Loc. Casa Ferrari 1, Mornico Losana (PV) 

Estensione : 26 ha 

Produzione: vigneto intensivo, 400.000 bottiglie 
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ATTIVITÀ 2 

Inquadramento territoriale 

Area di frutteto abbandonato (complessivamente, poco più di 1 ha) nella parte bassa 

dell’azienda, tra la strada e il torrente. 

Stato di fatto 

Bosco misto con essenze alloctone e presenza di alcuni alberi da frutta residui. 

Proposta 

Si propone il recupero produttivo (frutta) e naturalistico del frutteto, attraverso rimozione delle 

specie alloctone e delle essenze arboree invasive, ricreando un ambiente di frutteto con piante 

di buona dimensione, a bassa densità (in prima ipotesi un albero ogni 50-100 m2 circa), con prato 

sottostante gestito compatibilmente con le esigenze delle specie selvatiche presenti (effettuare 

i tagli preservando dallo sfalcio una porzione compresa tra il 25% ed il 40% della superficie di 

volta in volta; le superfici non tagliate dovranno comunque essere falciate almeno una volta 

all’anno). Possibile l’apposizione di una cassetta nido per Upupa e di una per Torcicollo. 

Gestione e manutenzione 

Si prevedono lavori di potatura sulle piante da frutto e manutenzione per i primi anni dalla 

realizzazione. Sfalcio del prato sottostante, mantenendo il 25%-40% del prato non falciato in 

occasione di ogni taglio; idealmente, alcune piccole porzioni di prato dovrebbero venire falciate 

una sola volta all’anno, dopo il 15 agosto. 

Vincoli tecnici 

Verifica a livello normativo/catastale della possibilità di tagliare le essenze invasive. 

Valutazione economica 

Costi legati alla rimozione delle essenze arboree invasive e al ripristino del prato sottostante. 

Eventuale costo delle nuove piante da frutto e degli eventuali relativi shelters per prevenire 

danneggiamento da parte di erbivori (da valutare secondo le finalità produttive; ai fini del 

recupero ambientale le piante già presenti sono sufficienti). Le cassette nido per Upupa costano 

circa 15 euro/cad, ma con le opportune info tecniche possono facilmente essere autoprodotte. 
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ATTIVITÀ 3 

Inquadramento territoriale 

Prato di circa 2000 m2 di fronte alla casa del mulino. 

Stato di fatto 

Area a prato gestito senza particolari accorgimenti per la biodiversità. 

Proposta 

Si propone di mantenere l’attuale destinazione a prato polifita con finalità naturalistiche, senza 

prevedere una specifica semina, ma utilizzando le specie già presenti e quelle che potrebbero 

ricolonizzare spontaneamente l’area con la nuova modalità di gestione. 

Gestione e manutenzione: 

Si prevede un solo sfalcio tardivo da settembre. Nessuna irrigazione è necessaria. 

Vincoli tecnici 

Nessuno. 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi a parte quelli legati alla manutenzione. 

 

Attività 4 

Inquadramento territoriale 

Aree ai bordi dell’azienda. 

Stato di fatto 

Le aree vitate dell’azienda confinano con altre proprietà caratterizzate dalla presenza di prati e 

foraggere, in alcuni casi con bordure di rovi e/o arbusti. Un’altra area adiacente include un 

vigneto su terreno terrazzato, in stato di abbandono, dove è stata fatta qualche saltuaria 

operazione di contenimento della vegetazione arboreo-arbustiva, non risolutiva. 

Proposta 

Si propone un’azione di coinvolgimento delle proprietà confinanti per una gestione orientata alla 

tutela della biodiversità di prati e arbusteti e per il recupero del vigneto terrazzato ora in 

avanzato stato di abbandono.  
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Vincoli tecnici 

Verifica a livello normativo/catastale della possibilità di tagliare vegetazione legnosa per il 

recupero del vigneto abbandonato. 

Valutazione economica 

Nessun costo per l’azione di coinvolgimento. Per il recupero del vigneto terrazzato, costi legati 

alla rimozione delle essenze arboree ed arbustive invasive ed eventualmente alla sistemazione 

di tratti di muretti e/o terrazzamento. 
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DATI AZIENDA 

 

 

 

 

Azienda biologica. Vigne con al contorno abbondanti boschi di robinie e castani, noccioli e noci. 

Non vendono legna. Attività ricettive e didattiche, capanno da caccia e per birdwatching. 

ATTIVITÀ 1 

Stato di fatto 

Area a prato, attualmente sfalciata solo 

quando serve perché al contorno hanno 

robinie che devono essere gestite. L’area 

necessita in ogni caso di un intervento 

perché sta ormai evolvendo in bosco. 

Proposta 

Si propone di riportare l’area a prato 

tagliando le robinie e procedendo 

eventualmente a eliminazione dei polloni 

di ricrescita per i primi due anni, o 

mediante un intervento più drastico con eliminazione delle radici. Da valutare l’inserimento di 

piccoli appezzamenti di cereali. 

Gestione e manutenzione 

Si prevede un solo sfalcio annuale dopo il 30 settembre. Nessuna irrigazione è necessaria. 

Vincoli tecnici 

L’abbondanza di robinie al contorno fa ipotizzare una manutenzione significativa nel primo 

periodo.  

Valutazione economica 

Il costo ipotizzabile una tantum riguarda il taglio delle giovani robinie, che dipende anche dalla 

dotazione aziendale di macchinari idonei. Per gli anni successivi si prevede a un taglio annuale 

in tarda estate. 

Azienda Agricola Chiericoni 
Referente: Alberto Lucotti  

Via Cascina Chiericoni 6, Rivanazzano Terme (PV) 

Estensione : 20 ha 

Produzione: 10 ha Uva da vino, 10 ha frutticola e bosco 

Ricettività: 40 refezione, e vendita diretta 
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ATTIVITÀ 2 

Inquadramento territoriale 

“Prato Deposito”, di circa un ettaro.  

Stato di fatto 

Area a prato con livello basso di gestione. 

Lo sfalcio al momento avviene due volte 

all’anno o talvolta solo se necessario. 

L’azienda sta valutando la possibilità di 

piantarci lavanda per produrre sapone 

naturale.  

Proposta 

Si propone di mantenere l’attuale 

destinazione a prato con finalità 

naturalistiche, senza prevedere una 

specifica semina, ma utilizzando le specie già presenti, ipotesi che chiaramente è alternativa 

alla coltivazione della lavanda. 

Gestione e manutenzione 

Si propone un solo sfalcio pianificato dopo il 30 settembre. Nessuna irrigazione è necessaria. 

Vincoli tecnici (vincoli legati alle esigenze colturali del vigneto) 

L’azienda è interessata alla coltivazione della lavanda per la produzione di saponi. 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi a parte quelli legati alla manutenzione. 

 

ATTIVITÀ 3 

Inquadramento territoriale 

Tutto il vigneto 

Stato di fatto 

Il vigneto attualmente è già gestito con lo sfalcio (manuale) alternato delle interfila.  
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Proposta 

Si propone di mantenere l’attuale gestione e di ipotizzare il mantenimento o l’inserimento di 

alcuni alberi isolati in mezzo al vigneto. 

Gestione e manutenzione 

Nessuna modifica rispetto alla gestione attuale. 

Vincoli tecnici 

La pendenza di alcune aree è da valutare come possibile fattore ostativo. 

Valutazione economica 

Nessun costo aggiuntivo. 
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DATI AZIENDA 

 

 

 

 

Vigna giovane, solo dal 2009, tutta inerbita, coltivazione biologica. Il passaggio alla lavorazione 

alternata delle interfila non è considerato fattibile perché la vigna è in pendenza. 

All’interno dell’azienda c’è un lago (classificato tra i grandi laghi regionali) con terreno 

argilloso, poco canneto e ninfee nel centro. 

ATTIVITÀ 1 

Inquadramento territoriale 

Area La Fossa (su mappa “D”), circa 1 ettaro. 

Stato di fatto 

Prato non sfalciato da 5 anni.  

Proposta 

Si propone di mantenere l’attuale destinazione a prato con finalità naturalistiche, senza 

prevedere una specifica semina, ma utilizzando le specie già presenti. 

Gestione e manutenzione 

Si prevede un solo sfalcio pianificato dopo il 30 settembre. Nessuna irrigazione è necessaria. 

Vincoli tecnici 

Non essendo stato effettuato un sopralluogo, è necessaria una verifica per valutare l’eventuale 

necessità di un taglio iniziale consistente in caso di presenza di ricrescita di essenze arboree. 

Verificare in modo definitivo se tali aree non sono utilizzate a fini foraggeri. 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi a parte quelli legati alla manutenzione. 

  

Azienda Agricola Torre degli Alberi 
Referente: Camillo Del Verme  

Torre degli Alberi 39, Ruino (PV) 

Estensione : 200 ha, di cui 5 ha vigna 

Produzione: 60 vacche (allevamento bio), polli, foraggio per allevamento, uva da vino 

(spumante) 20.000 bottiglie 
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ATTIVITÀ 2 

Inquadramento territoriale 

Area “I Moioni” (su mappa “C”) 7000 m2. 

Stato di fatto 

Prato non sfalciato. 

Proposta 

Si propone di mantenere l’attuale destinazione a prato con finalità naturalistiche, senza 

prevedere una specifica semina, ma utilizzando le specie già presenti. 

Gestione e manutenzione 

Si prevede un solo sfalcio pianificato dopo il 30 settembre. Nessuna irrigazione è necessaria. 

Vincoli tecnici 

Non essendo stato effettuato un sopralluogo, è necessaria una verifica per valutare l’eventuale 

necessità di un taglio iniziale consistente in caso di presenza di ricrescita di essenze arboree. 

Verificare in modo definitivo se tali aree non sono utilizzate a fini foraggeri. 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi a parte quelli legati alla manutenzione. 

ATTIVITÀ 3 

Inquadramento territoriale 

Area “Custiela”, circa 1 ettaro. 

Stato di fatto 

Prato non sfalciato. 

Proposta 

Si propone di mantenere l’attuale destinazione a prato con finalità naturalistiche, senza 

prevedere una specifica semina, ma utilizzando le specie già presenti. 

Gestione e manutenzione 

Si prevede un solo sfalcio pianificato dopo il 30 settembre. Nessuna irrigazione è necessaria. 
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Vincoli tecnici 

Non essendo stato effettuato un sopralluogo, è necessaria una verifica per valutare l’eventuale 

necessità di un taglio iniziale consistente in caso di presenza di ricrescita di essenze arboree. 

Verificare in modo definitivo se tali aree non sono utilizzate a fini foraggeri. 

Valutazione economica 

Passare da nessuno sfalcio a un solo sfalcio annuale si può considerare su un ettaro un costo non 

significativo. 

Attività 4 

Inquadramento territoriale 

Area Angelo Maria (su mappa “E”), 6000 m2. 

Stato di fatto 

Arbusteto dominato da Rosa Canina e Biancospino, in espansione. 

Proposta 

Manutenzione dell’arbusteto allo stato attuale.  

Gestione e manutenzione 

Si prevede manutenzione ordinaria a lunga periodicità, ossia si possono prevedere diradamenti 

ed eventuali capitozzature dopo diversi anni, per evitare che l’area evolva in bosco. 

Vincoli tecnici 

Nessuno. 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi a parte quelli legati alla manutenzione a lunga 

periodicità. 

Attività 5 

Inquadramento territoriale 

Area Cucù (su mappa indicata con un rettangolo giallo). 

Stato di fatto 

Arbusteto dominato da Rosa canina e Biancospino. 
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Proposta 

Manutenzione dell’arbusteto alo stato attuale.  

Gestione e manutenzione 

Si prevede manutenzione ordinaria a lunga periodicità, ossia si possono prevedere diradamenti 

ed eventuali capitozzature dopo diversi anni, per evitare che l’area evolva in bosco. 

Vincoli tecnici 

Verificare con sopralluogo la necessità di eliminare alcune robinie. 

Valutazione economica 

Nessun costo aggiuntivo. 

Attività 6 

Inquadramento territoriale 

Argine Gonnella (su mappa “B”), 4 ettari. 

Stato di fatto 

Arbusteto discontinuo, con campo di Orzo al contorno.  

Proposta 

Data l’estensione, l’area si presta per un’applicazione del modello regionale per l’Averla 

piccola. Si tratta di progettare un’area ad alternanza arbusti e prati secondo proporzioni 

prestabilite, da verificare in dettaglio. 

Questo operativamente significa: 

- l’impianto di eventuali gruppi di arbusti isolati o di nuove siepi fino a raggiungimento 

della densità ottimale è indicata in 70 metri lineari di siepe/ettaro 

- l’eventuale ceduazione di alberi isolati o siepi molto cresciute che si dovessero trovare 

nell’area 

- l’eventuale semina di prato selvatico nel resto dell’area. 

Gestione e manutenzione 

Si tratta di un intervento complesso, non perché sia di difficile realizzazione, ma perché va 

progettato ad hoc, vista la sua natura sperimentale. La manutenzione in ogni caso non eccede 

un intervento annuale (autunno) sulle aree a prato e un intervento di manutenzione con cadenza 

inferiore sulle aree ad arbusteto. 
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Vincoli tecnici  

Zona di frana (verificare lo stato). Da verificare lo stato di maturazione dell’arbusteto attuale 

con sopralluogo. 

Valutazione economica 

Da verificare con l’azienda sia i costi di realizzazione, sia di manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

N.B. ALLEGATA MAPPA CON IDENTIFICAZIONE AREE 

D >1)Area La Fossa prato 

C >2) Area “I Moioni” prato 

A >3) Area “Custiela”, prato 

E >4) Area Angelo Maria arbusteto con rosacanina e biancospino ? >5) Area Cucù, allo stato 

attuale già arbusteto con rosacanina e biancospino. 

B >6) Argine Gonnella arbusteto, 

L' area 5)"Cucù" sulla cartina allegata non è contrassegnata da nessuna lettera, gli ho scritto di 

fianco il nome. 

Il bosco seriale invece è il grosso rettangolo giallo. 
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DATI AZIENDA 

 

 

 

Vino certificato biovegan. L’azienda si estende in Mornico Losana, in un’area molto interessante 

dal punto di vista della biodiversità (arbusteto a prevalenza rosa canina). Da valutare in futuro. 

ATTIVITÀ 1 

Inquadramento territoriale 

Prato Filagnoni lato azienda, circa 3000 m2  

Stato di fatto 

Area a prato, gestita con 2 sfalci annui, 

con periodicità non pianificata. 

Proposta 

Si propone di mantenere l’attuale 

destinazione a prato polifita con finalità 

naturalistiche, senza prevedere una 

specifica semina, ma utilizzando le specie 

già presenti.  

Gestione e manutenzione 

Si prevede un solo sfalcio, pianificato dopo il 30 settembre. In caso un solo taglio risulti di 

difficile applicazione si propone di procedere a un taglio precoce a marzo e uno tardivo non 

prima del 30 settembre. Nessuna irrigazione è necessaria. 

Vincoli tecnici 

Nessuno. 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi a parte quelli legati alla manutenzione. 

 

Tenuta Fornace 
Referente: Andrea Rossi  

Frazione Pieve Rovescala (PV) 

Estensione : 100 ha 

Produzione: Uva da vino , 160.000 bottiglie 



 Scheda Tecnica 

Studio di Fattibilità  

 
ATTIVITÀ 2 

Inquadramento territoriale 

Prato Filagnoni fronte azienda.  

Stato di fatto 

Area a prato, gestita con 2 sfalci annui, 

con periodicità non pianificata. 

Proposta 

Si propone di mantenere l’attuale 

destinazione a prato polifita con finalità 

naturalistiche, senza prevedere una 

specifica semina, ma utilizzando le specie 

già presenti.  

Gestione e manutenzione 

Si prevede un solo sfalcio pianificato dopo il 30 settembre. In caso un solo taglio risulti di 

difficile applicazione si propone di procedere a un taglio precoce a marzo e uno tardivo non 

prima del 30 settembre. Nessuna irrigazione è necessaria. 

Vincoli tecnici 

Nessuno. 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi. 

ATTIVITÀ 3 

Inquadramento territoriale 

Prato Filagnoni dietro cantina 

Stato di fatto 

Area a prato, gestita con 2 sfalci annui, 

con periodicità non pianificata. 

Proposta 

Si propone di mantenere la destinazione a 

prato polifita con finalità naturalistiche, 

senza prevedere una specifica semina, ma 

utilizzando le specie già presenti.  
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Gestione e manutenzione 

Si prevede un solo sfalcio pianificato dopo il 30 settembre. In caso un solo taglio risulti di 

difficile applicazione si propone di procedere a un taglio precoce a marzo e uno tardivo non 

prima del 30 settembre. Nessuna irrigazione è necessaria. 

Vincoli tecnici 

Attualmente sono presenti i silos destinati a smaltimento 

Valutazione economica 

L’attività non prevede costi aggiuntivi, solo quelli indiretti dovuti allo smaltimento dei silos. 

 

ATTIVITÀ 4 

Inquadramento territoriale 

Cascina Mosca: arbusteto lungo il ruscello, 

con al termine un bosco a prevalenza 

farnia. 

Stato di fatto 

Arbusteto/filare che corre lungo un 

torrente e area boscata.  

Proposta 

Si propone il mantenimento del filare, con 

eventuale ricompattamento e 

ampliamento, evitando che l’arbusteto evolva a bosco e al contempo mantenendo il bosco come 

tale. 

Gestione e manutenzione 

Occorre prevedere una manutenzione a bassa periodicità : sostituzioni di eventuali piante morte 

nei primi tre anni e poi solo interventi di taglio per evitare l’evoluzione in bosco, da pianificare 

dopo diversi anni. 

Vincoli tecnici 

Nessuno specifico. 

Valutazione economica 

Costi non significativi, essenzialmente di manutenzione. 
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ATTIVITÀ 5 

Inquadramento territoriale 

Tutte le aree a vigneto. 

Stato di fatto 

A partire dal 2016 nella vigna si pratica il filare alternato gestito con circa tre sfalci, a secondo 

dalle precipitazione. Nei vigneti sono presenti diversi alberi sparsi. 

Proposta 

Si propone il mantenimento della pratica a sfalcio alternato dei filari, così come già iniziato, con 

un numero di sfalci minimo possibile. 

Si propone l’installazione di cassette nido per Upupa sugli alberi isolati in mezzo e nei margini 

dei vigneti. 

Gestione e manutenzione 

Nessuna complessità aggiuntiva rispetto ad una pratica colturale standard. 

Vincoli tecnici 

Nessuno. 

Valutazione economica 

La gestione alternata dei filari è una pratica colturale standard già utilizzata, dunque senza costi 

aggiuntivi. 

Le cassette nido per upupa costano circa 15 euro/cad, ma con le opportune info tecniche 

possono facilmente essere autoprodotte. 

 

ATTIVITÀ 6 

Inquadramento territoriale 

Bosco Zerbone. 

Stato di fatto 

Area boscata a prevalenza robinia, con 

ecotono di arbusti. 

Proposta 

Nessun intervento per Bosco Zerbone 

prima che il robinieto sia evoluto. 
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DATI AZIENDA 

 

 

 

Gran parte dell’azienda è vitata. La vigna è tutta inerbita. Il passaggio alla lavorazione a 

interfile alterne non è fattibile. All’interno dell’azienda sono presenti piccole fasce alberate o a 

prato. 

ATTIVITÀ 1 

Inquadramento territoriale 

Vigneti dell’azienda. 

Stato di fatto 

Vigneti inerbiti. Presenza di stazioni di rilevamento e strumentazioni legate sia alla gestione che 

alle numerose sperimentazioni in corso.  

Proposta 

Si propone di effettuare uno sfalcio alternato delle interfile, con distanza minima di almeno 15 

giorni tra un taglio e l’altro, al fine di creare eterogeneità nello strato erbaceo per favorire le 

specie insettivore (es. tottavilla, nidificante nell’area).  

Gestione e manutenzione 

Nessun impegno particolare, l’intervento richiede semplicemente di alternare periodicamente le 

operazioni di sfalcio dell’erba. 

Vincoli tecnici 

Hanno aderito alla misura 10 del PSR con conseguente obbligo di inerbimento; ciò comporta 

l’impossibilità di operare lavorazioni del terreno ma non incide sulla possibilità di sfalcio. 

Valutazione economica 

Nessun costo aggiuntivo. 

 
 
 

Vigne Olcru 
Referente: Marco Calatroni   

Via Buca 26/a, Santa Maria della Versa (PV) 

Estensione : 34 ha 

Produzione: Uva da vino  200.000 bottiglie 
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ATTIVITÀ 2 

Inquadramento territoriale 

Vigneti dell’azienda. 

Stato di fatto 

Vigneto gestito secondo tecniche avanzate basate sull’integrazione di numerose informazioni 

rilevate direttamente sul campo. La scarsità di elementi marginali/naturali potrebbe rendere 

opportuna l’installazione di cassette nido (ad esempio per upupa, considerando posizione 

geografica e idoneità dell’area). 

Proposta 

Si propone l’apposizione di nidi artificiali (due cassette nido) per upupa.  

Gestione e manutenzione 

Nessuna necessità a parte un periodico controllo dello stato delle cassette nido installate. 

Vincoli tecnici 

Nessuno. 

Valutazione economica 

Le cassette nido per upupa costano circa 15 euro/cad, ma con le opportune info tecniche 

possono facilmente essere autoprodotte.  

ATTIVITÀ 3 

Inquadramento territoriale 

Prato di circa mille metri quadrati sottostante la cantina. 

Stato di fatto 

Area a prato gestito come “prato all’inglese”, con irrigazione e frequenti tagli. 

Proposta 

Si propone di mantenere l’attuale destinazione a prato polifita destinandolo a finalità 

naturalistiche, senza prevedere una specifica semina, utilizzando in prima ipotesi le specie già 

presenti verificando l’andamento. 

Gestione e manutenzione 

Si prevede uno sfalcio tardivo non prima di settembre. In caso un solo taglio risulti di difficile 

applicazione si propone di procedere a un taglio precoce a marzo e uno tardivo non prima di 

settembre. Sospensione/riduzione dell’irrigazione per consentire l’insediamento di specie 

selvatiche proprie delle praterie semi-naturali dell’area.  
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Vincoli tecnici 

Nessuno. Essendo in area frequentata, necessario spiegare attraverso un pannello le ragioni della 

presenza di erba alta/non falciata. 

Valutazione economica 

La gestione sarà di gran lunga meno onerosa di quella attuale. 



 

 

 

ALLEGATO III–  

Comunicazione e utilizzo del logo di progetto 

 

Premesso che  

Il progetto ViNO promuove un approccio di rete tra le aziende del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il 

legame di queste aziende con i valori naturalistici e identitari dell’Oltrepo.  

Comunicare l’impegno assunto per la tutela della biodiversità è importante perché i consumatori sono 

sempre più attenti al legame esistente tra il prodotto e la qualità ambientale del territorio di 

provenienza. 

Si conviene quanto segue 

L’utilizzo del logo del progetto ViNO – Vigneti e Natura in Oltrepò è consentito solo alle aziende aderenti 

all’ “Accordo Volontario Accordo Volontario tra aziende vitivinicole dell’Oltrepò Pavese per una gestione 

agricola dei vigneti orientata alla salvaguardia della biodiversità”  

Le attività di comunicazione aziendale connesse al progetto ViNO dovrebbero essere condotte da tutti i 

soggetti coinvolti utilizzando la grafica coordinata di progetto, al fine di rendere più efficaci e 

riconoscibili le iniziative di promozione e disseminazione. 

I partner di progetto mettono a disposizione delle aziende aderenti all’Accordo Volontario la grafica di un 

kit di comunicazione che include: 

• logo di progetto 

• banner per sito internet aziendale 

• brochure di progetto 

• Roll-up di adesione al progetto 

• cartellonistica aree di intervento 

• gadget per eventi promossi in accordo con il progetto ViNO: shopper, sottobicchieri 

I costi sostenuti per la progettazione grafica e la stampa del kit di comunicazione sono a carico del 

progetto ViNO per le aziende aderenti entro il 30 giugno 2017 e nel numero limitato delle copie prodotte e 

consegnate entro tale data. In seguito i costi della stampa restano in carico alle aziende, che avranno 

comunque a disposizione gratuitamente i materiali in formato digitale in alta qualità. 

 



 

 

 

Le aziende e i Partner di progetto possono utilizzare i materiali di comunicazione in autonomia, per tutte 

le attività di marketing e promozione programmate nello svolgimento della propria attività. 

Il progetto ViNO si avvale dei canali di comunicazione e Ufficio Stampa dei soggetti promotori e Co- 

finanziatori, in particolare: 

• Sito di progetto: www.vinolombardia.wordpress.com 

• Social Media e Ufficio Stampa di Fondazione Cariplo  

o Facebook: www.facebook.com/FondazioneCariplo 

o Twitter: https://twitter.com/FondCariplo @FondCariplo 

o YouTube: http://www.youtube.com/user/FondazioneCariplo; 

• Social media e Ufficio Stampa Progetto Oltrepò BioDiverso (Fondazione Sviluppo Oltrepo Pavese e 

Fondazione Cariplo): 

o Sito: www.attivaree-oltrepobiodiverso.it (in fase di realizzazione) 

o Social: facebook_Twitter_Instagram - AttivAree_Oltrepobiodiverso (già operativi) 

o Canale youtube: AttivAree_Oltrepobiodiverso 

Nel corso del proseguimento del progetto ViNO, cofinanziato nell’ambito del progetto Oltrepò Bio-diverso 

i Partner condurranno azioni di disseminazione e promozione del progetto ViNO, al fine di far conoscere 

l’iniziativa a tutti i possibili stakeholders, individuati anche in collaborazione con le aziende aderenti. 
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