
 
 
P a e sa g g i de lle  colline  e  de g li a nfite a tri m ore nici 
Nel c o ntesto del p a esa ggio  c o llinare la m o rfo lo gia m o renic a, ultim a sc o ria dei m o vim enti gla c ia li quaternari, assum e una prec isa individua lità di fo rm a e struttura. So no  segni di livello  m a cro territoria le c he 
o c cup a no  c o n larghe arc ature c o nc entric he i b a c ini inferio ri dei princ ip a li la ghi nel V aresotto, nel Co m asc o , nella Fra nc ia c o rta e nella p arte orienta le della p ro vinc ia di Bresc ia. L’origina lità di questo a m b ito , c he si 
distingue da quello  delle c o lline p edem o nta ne di fo rm a zio ne terziaria, attiene dunque sia a lla c o nfo rm a zio ne p la nim etric a e a ltitudina le c o n eleva zio ni c o sta nti e no n ec c essive, sia a lla c o stituzio ne dei suo li (in 
genere ghia io si) e a lla vegeta zio ne natura le e di uso a ntro p ic o . Caratteristic a è a nc he la presenza di p ic c o li (M o ntorfa no , Sartira na) o m edi la ghi (V arese, Anno ne ... ) rim asti c hiusi fra gli sb arra m enti m o renic i, di 
torb iere e a ltre sup erfic i p a lustri. Il p a esa ggio  attua le delle c o lline m o renic he è il risultato di un? o p era di intervento um a no  tena c e c he ha m o dellato  un territorio  reso  c a o tic o  da lle eredità  gla c ia li, p o vero di drena ggi 
e fo rm ato da terreni sterili. 
Il p a linsesto territoria le su cui p o ggia questa unità p o ssiede un suo intrinsec o  p regio  a m b ienta le pur c o no sc endo  in p assato a ltretta nte, sep p ur m eno  diro m p enti, fasi di sfrutta m ento a ntro p ic o . Anzi è pro p rio  il 
c o nnub io  fra le m o dific a zio ni di a ntic a data e lo  sc enario  natura le a o ffrirle i m assim i va lo ri estetic i. Basta riferirsi a d a lcuni dei m o lti estim ato ri c he nel Settec ento gustaro no  qui le delizie della villeggiatura p er 
ric a vare l’idea di un c o ntesto già  fo rtem ente p erm eato  da lla p resenza dell’uo m o : ville o „p a la gi c a m p erec c i?, im p rezio siti di „ho rti, giardini et a ltre delitie insigni?, m a a nc he m o desti e c o ntenuti nuc lei di 
sorprendente c o erenza arc hitetto nic a, di felic e inserim ento urb a nistic o ; e p o i un m o sa ic o  di a p p ezza m enti c o ltivi, terra zzati e tutti a la crem ente c o ndo tti, nei qua li a lligna va no  sp ec ie delle p iù diverse: vigneti, 
c asta gni e no c c io li, frum ento  e gra nturc o ; m a so p rattutto gelsi, da i qua li dip ese a lungo  1?ec o no m ia della fa m iglia c o nta dina, pro duttric e di b o zzo li e fo rnitric e di larga m a no do p era p er fila nde e filato i. 
L’eredità di questo  disegno  no n va disp ersa. Il p a esa ggio  ra ggiunge qui, gra zie a nc he a lla p lastic ità dei rilievi, livelli di gra nde suggestio ne estetic a. U n’equilib rata c o m p o sizio ne degli sp a zi a grari ha fatto  p erdurare 
aree c o ltive nelle dep ressio ni p iù ric c he di suo li fertili e aree b o sc ate sulle gro p p e e sui dec livi. In ta luni c asi a lla c o ltiva zio ne, tra m ite l’interp o sizio ne di b a lze e terra zzi si so no  gua da gnate a nc he p endic i m o lto  
a c c livi. Infine l’a lb eratura orna m enta le ha assunto un signific ato  di identific a zio ne to p o lo gic a c o m e rivela no , a d esem p io  nel p a esa ggio  dell’a nfiteatro m o renic o  gardesa no , gli „iso lini? di c ip ressi o le fo lte 
„enc lo sures? dei p arc hi e dei giardini storic i. Gli insedia m enti c o lo nic i no n si presenta no  nelle fo rm e aulic he e estensive della p ia nura. L’a p p o dera m ento è fra zio nato  c o sì c o m e fra zio nata risulta la c o m p o sizio ne 
del p a esa ggio  a grario . I fa b b ric ati si ra c c o lgo no  attorno  a m o deste c o rti c intate o, nei c asi p iù ra p p resentativi, fo rm a no  nuc lei di p ic c o la dim ensio ne m a di fo rte c o nno ta zio ne a m b ienta le. 
L’orga nizza zio ne p lurim a di queste c o rti, delle c inte p erim etra li da i p o rta li ro nati, la do m ina nza dell’edific io  p a dro na le, l’enfasi degli sp a zi c o llettivi crea no  un’artic o la zio ne di visua li, prosp etti, fo nda li di no tevo le 
pregio  (va lga il c aso  esem p lare di Castellaro  La gusello ). 
U n’o rga nizza zio ne territoria le no n priva di fo rza e signific ato , nel c o ntem p o  attenta a l dia lo go  c o n la natura, i cui segni residui va nno  recup erati e reinseriti c o m e c a p isa ldi di riferim ento p a esa ggistic o . La vic ina nza 
di questa unità  tip o lo gic a a lle aree c o nurb ate della fasc ia p edem o nta na lo m b arda ne ha fatto  un ric etto preferenzia le di residenze e industrie a d a lto c o nsum o  di suo lo . Ciò ha finito p er degra darne gli asp etti p iù 
origina li e qua lific a nti. Gli stessi im p o nenti flussi di tra ffic o  c o m m erc ia le c he si im p ernia no  su tra c c iati stra da li p ensati p er c o m unic a zio ni lo c a li (il c aso , da vvero critic o , dell’area bria nzo la) genera no  una situa zio ne 
di c o ngestio ne e inquina m ento cui o c c o rre p o rre urgente rim edio . 
 
Indirizzi di tute la (pa e sa g g i de lle  colline  e  de g li a nfite a tri m ore nici). 
I p a esa ggi delle c o lline e degli a nfiteatri m o renic i ha nno  un va lo re ec c ezio na le sia da l p unto di vista della storia natura le, sia da quello  della c o struzio ne del p a esa ggio  um a no . So no  p a esa ggi c he o ffro no  ric hia m i 
quasi m editerra nei b enc hé im p o stati su form e del suo lo  p ro do tte da l gla c ia lism o . O gni intervento c he p uò m o dific are la fo rm a delle c o lline (crina li dei c o rdo ni m o renic i, rip ia ni, trinc ee, dep ressio ni interm o renic he 
la custri o p a lustri ... ) va p erc iò esc luso o so tto p o sto a rigo ro se verific he di a m m issib ilità. Deve a nc he essere c o ntem p lato  il rip ristino  di situa zio ni a m b ienta li deturp ate da c a ve e m a no m issio ni in genere. V a nno  
sa lva guardati i lem b i b o sc hivi sui versa nti e sulle sc arp ate c o llinari, i prati aridi di crina le, i luo ghi um idi, i siti faunistic i, la presenza, sp esso  c aratteristic a, di a lb eri, di grup p i di a lb eri di fo rte c o nno tato  orna m enta le 
(c ip resso, ulivo ). 
Questi elem enti intro duc o no  a lla tutela del p a esa ggio  a grario , presente sp esso c o n la vitic o ltura pratic ata sui terreni a terra zzo  o  su rip ia ni artific ia li; c o ntesti c he va nno  risp ettati insiem e c o n il sistem a insediativo  
tra dizio na le, ra p p resentato da c o rti e c ase c o nta dine c o struite genera lm ente c o n c io tto li o p ietra lo c a le, da ville signo rili c o n p arc hi e giardini. L’insedia m ento e la tra m a storic a c entrata ta lo ra sui c astelli, su c hiese 
ro m a nic he (p ievi), su ric etti c o nventua li a ggrega nti gli a ntic hi b o rghi, va nno  sa lva guardati nei lo ro  c o ntenuti e nelle lo ro  em ergenze visive. U na p artic o lare attenzio ne va p o sta a gli interventi c he p o ssa no  a lterare gli 
sc enari c o llinari resi fa m o si da eventi storic i (b atta glie risorgim enta li nell’a nfiteatro m o renic o  del Garda) e da lla lo ro  signific atività risp etto a ll’im m a gine c o lta e p o p o lare. 
 
I laghi morenici. 
I p ic c o li b a c ini la custri c he sta nno  a l p iede dei c o rdo ni p edem o nta ni, a ll’interno  degli invasi m o renic i, svela no  c o n la lo ro  presenza p regna nti p a gine di storia geo lo gic a della regio ne. V a nno  integra lm ente 
sa lva guardati c o n a m p ie fasc e di risp etto esc luse da ll’edific a zio ne o da fo rm e inc o ngrue di va lo rizza zio ne turistic a a nc he sta gio na le, m assim e la ddo ve la natura lità si m a nifesta a nc o ra in fo rm e do m ina nti, o do ve 
la tra dizio ne ic o no gra fic a e letteraria ha c o ntrib uito a d elevarli a segni cultura li dell’im m a gine regio na le (vedi Eup ilio  c o n Pusia no  e Bosisio  Parini), o  do ve a nc o ra si so no  a c c ertate presenze arc heo lo gic he di 
a ntic hissim a data (la go  di V arese). 
 
Il paesaggio agrario. 
La struttura del p a esa ggio  a grario  c o llinare è fra le p iù delic ate e c o rruttib ili. Ha sotteso , nei sec o li, sedim enta zio ni c o ntinue, sistem a zio ni a c curate m a la b o rio se c he resero fertili b a lze e p endii prim a inc o lti. O ggi 
ne ereditia m o  i segni: le lunghe sc hiere di terra zzi c he risa lgo no  e a ggira no  i c o lli, rette da m uri o sistem ati a c iglio ni. L’insedia m ento  c o lo nic o  no n si presenta quasi m a i nelle fo rm e aulic he ed estensive della 
p ia nura m a, c o llo c ato  a m ezzo  delle p endic i o  nei b asso p ia ni, ra c c o glie attorno  a lla m o desta c o rte c intata o m eno , il c o rp o  delle a b ita zio ni e i rustic i. A fra zio nare, c o m e infinite tessere di m o sa ic o , e a rendere p iù 
ric c o  questo p a esa ggio  è la c o m p resenza di p ic c o li lem b i di b o sc a glia, sulle sc arp ate p iù a c c livi, sulle c im e delle c o lline, lungo  i c o rsi d’a cqua, o p p ure i p arc hi e i giardini storic i. La tendenza a o c c up are, c o n 
feno m eni urb a nizzativi sem p re p iù a c c entuati, i residui sp a zi a gric o li, sp ec ie quelli di b asso p ia no , c o m p o rterà la pro b a b ile disso luzio ne di questa im p o rta nte c o m p o nente dell’a m b iente di c o llina. 
Sulle b a lze e i p endii si no ta la tendenza a un’edific a zio ne sp arsa, sp esso ric a vata sui fo ndi da gli stessi pro p rietari a gric o li, nelle fo rm e del villino , m o lto lo nta no  da i c aratteri dell’edilizia rura le. 
O c c o rre frenare siffatti pro c essi invo lutivi, c o ntro lla ndo  e indirizza ndo  le sc elte di esp a nsio ne p er gra ndi (aree industria li e c o m m erc ia li) e p ic c o le (zo ne residenzia li a b assa densità) destina zio ni. O c c o rre sta b ilire 
nuo ve rego le, o fo rse sem p lic em ente rip rendere quelle del p assato, nella p ro getta zio ne edilizia p er la residenza nelle aree rura li, c o n il pregio  della tra dizio ne e il c o nfo rt a b itativo  m o derno . Egua le cura va rip o sta 
nella rea lizza zio ne di im p ia nti e equip a ggia m enti tec no lo gic i, sem p re p iù nec essari m a, in m o lti c asi, ingo m b ra nti p erc hé b iso gno si di a m p ie fasc e di risp etto  inta c c a ndo  c o sì p o rzio ni sem p re p iù a m p ie di territori 
a gric o li integri. 
 
Gli insediamenti. 
Più c he da lle dim o re iso late, il p a esa ggio  c o llinare è c o ntra ddistinto da ll’a ggrega zio ne in nuc lei, a nc he m o destissim i, m a densa m ente distrib uiti. Alcuni di questi, sp ec ie nella Bria nza, c o nserva no  rileva nti c aratteri 
a m b ienta li, disp o nendo si, il p iù delle vo lte, attorno  a uno  o p iù edific i storic i: c astelli, torri, ville, m o nasteri, p ievi ec c.; e ta lvo lta c o n la lungim ira nza di un disegno  urb a nistic o  sp o nta neo . L’orga nizza zio ne p lurim a 
delle c o rti a p o rtic o  e lo ggiato , delle c inte p erim etra li da i p o rta li ornati, la do m ina nza dell’edific io  o rdinato re, l’enfatizza zio ne degli sp a zi c o llettivi (la p ia zza della Chiesa o quella del M erc ato , il la vato io , i ritro vi 
so c ia li) determ ina no  un’artic o la zio ne di visua li, di prosp etti, di fo nda li edilizi di no tevo le pregio . 
Interventi edilizi di restauro e m a nutenzio ne in ta li c o ntesti devo no  isp irarsi a l p iù rigo ro so  risp etto della tra dizio ne e delle tip o lo gie lo c a li. A criteri di a deguato  inserim ento  devo no  invec e isp irarsi tutti gli interventi di 
a degua m ento tec no lo gic o  (reti) e, in genere, tutte le o p ere di p ub b lic a utilità: da ll’illum ina zio ne p ub b lic a, a ll’arredo  degli sp a zi p ub b lic i, a lle p a vim enta zio ni stra da li, a ll’asp etto degli edific i c o llettivi. 
 
Le ville, i giardini, le architetture isolate. 
Le m o rb ide gro p p e c o llinari della Lo m b ardia so no  state p er m o lto  tem p o  fa vo rito  ric etto  della no b iltà  e della b o rghesia lo m b arda a cui la tra dizio ne letteraria e ic o no gra fic a ha sp esso fatto  riferim ento sia in term ini 
di inc o ndizio nata a m m ira zio ne (Fosc o lo , Stendha l), sia in senso sp ietata m ente iro nic o  (Parini, Ga dda). Di fatto , sp ec ie fra „700 e „800, a l già  c o m b inato  p a esa ggio  delle c o lline bria ntee e di p arte di quelle 
b erga m asc he e bresc ia ne si a ggiunsero due ulterio ri segni distintivi: la villa e il suo p arc o . In quei due sec o li sia l’una c he l’a ltro p erc o rro no  tutte le p o ssib ili varia nti stilistic he c o m p ila ndo  un regesto artistic o  c he 
fo rse ha egua li so lo  nel V eneto e nella T o sc a na. È un p atrim o nio  c he riguarda l’arc hitettura, le arti dec o rative, l’arte dei giardini, m a a nc he l’urb a nistic a e lo  studio  del p a esa ggio  qua lo ra si a nno tino  le va lenze di 
sistem a territoria le nelle ville e nella lo ro  distrib uzio ne sia a livello  di a m b ito  vasto (la Bria nza, la Fra nc ia c o rta ec c .), sia nell’a na lisi di p ic c o li c o ntesti (Inverigo , M o ntic ello  Bria nza, Arc o re, Gussa go  ec c.). La 
c o nserva zio ne e la trasm issio ne di questo  p atrim o nio  è o ggi fo rtem ente pregiudic ata essendo  mutati p er i pro p rietari i privilegi di c eto  c he c o nsentiva no  in p assato  b assissim i c o sti di gestio ne. 
O c c o rre prestare a l pro b lem a m assim a attenzio ne a vvia ndo  p ro gra m m i di recup ero e intervento diretto da p arte delle a m m inistra zio ni p ub b lic he o  fo rm e c o ngiunte di gestio ne pub b lic o /p rivato (vedi l’esem p io  di 
V illa Cic o gna M o zzo ni a Bisusc hio ). M a o c c o rre a nc he riva lutare la glo b a lità  di queste o p ere, prim a a nc o ra di una lo ro  distinzio ne qua litativa c he a nc o r o ggi a p p are p iù determ inata da l pregio  arc hitetto nic o  
dell’edific io  c he no n da l suo p o ssib ile va lo re p a esa ggistic o . Per cui gra nde attenzio ne, e p o ssib ili pro getti d’intervento, va nno  p ro p o sti la ddo ve, p er estensio ne e diffusio ne, questi c o m p lessi c o nno ta no  a m p ie 
p o rzio ni di territorio  (si p ensi a Inverigo  e a Lura go  d’Erb a nei m o ltep lic i e a m m irevo li ra p p o rti di interdip endenza e fisic a e visua le fra la villa Crivelli - c o n il c eleb re „via le dei c ip ressi? - e Sa nta M aria della No c e da 
una p arte, la Ro to nda del Ca gno la da ll’a ltra, m a a nc he a ra ggio  p iù a m p io  c o n la Po m elasc a e c o n la villa Sorm a ni Andrea ni a Lura go ) gara ntendo  la no n c o m p ro m issio ne delle aree interstizia li. 
M a gli elem enti p eculiari di questo p assa ggio  p roseguo no  a nc he o ltre rileva ndo  c o m e, in ta nti c asi, le va lenze estetic he sia no  do p o tutto definite da sem p lic issim i m a nufatti, arc hitetture iso late (ta lvo lta un c ip p o , 
una stele, ta l a ltra un “c asino ”, un “b erc eau”, una fo nta na) c he p er funzio ne storic a o  p er p o sizio ne o, a nc o ra, p er qua lità  fo rm a le induc o no  a un risp etto, p er la verità, fino  a o ggi b en p o c o  o sservato. M a si tratta 
a nc he di p ic c o li edific i religio si (sa ntuari, oratori, c a p p elle vo tive, “trib o line”, c a p itelli), di m a nufatti stra da li (p o nti, c ip p i, selc iati), inso m m a di una fo lta serie di o ggetti „m ino ri? c he fo rm a no  il c o nnettivo  sp esso  
sotta c iuto m a c o ntestua le della storia e della m em o ria dei luo ghi. 
 
I fenomeni geomorfologici. 
Co m e nella fasc ia p rea lp ina a nc he qui la gia c enza di feno m eni p artic o lari (tro va nti, orridi, zo ne um ide ec c.) c o stituisc e un va lo re di ulterio re qua lific a zio ne c o n evidente signific ato  didattic o . V a nno  ric o no sc iuti e 
integra lm ente tutelati p erc hé sp esso fatti o ggetto di disc aric he a b usive. 
 
L’idealizzazione e il panorama. 
È da l c o lle di M o ntic ello , do p o  un furio so tem p o ra le, c he Stendha l c o ntem p la il p a no ra m a «di questa b ella Lo m b ardia c o n tutto il lusso della sua vegeta zio ne e delle sue ric c hezze, un orizzo nte senza lim iti, e 
l’o c c hio  si p erde trenta leghe p iù in là  nelle neb b ie di V enezia ... ». La c aric a em o tiva dei m o lti illustri visitatori delle p iù rino m ate regio ni c o llinari della Lo m b ardia ha c o nferito un fasc ino  e un’identità durature c he è 
do vere, a nc he delle no stre genera zio ni, tra m a ndare nelle fo rm e p iù p ure. La protezio ne genera le delle visua li in questi a m b iti deve essere o ggetto di sp ec ific a a na lisi p a esa ggistic a, c o m e pure la verific a della 
c o m p atib ilità visiva degli interventi trasfo rm ativi. 
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Volum e  1 “Appa rte ne nza ad a m b iti di rilie v o pa e sa g g istico re g iona le ” 
 
Cod. 
ISTAT 

Com une  Fa sce  Am b iti di criticità 
17151 Po zzo lengo  (BS) fasc ia 

c o llinare 
M o rene del Garda e 
Fium e Chiese 

 
Volum e  2 “P re se nza di e le m e nti connota tiv i rile v a nti” 
Rice rca e ffe ttua ta da i Nucle i Ope ra tiv i P rov incia li ne i se g ue nti se ttori: 
GEO LO GIA, V EGET AZIO NE, FAU NA, INSEDIAM ENT I, ELEM ENT I ST O RICI E 
CU LT U RALI, GRANDI PRO GET T I 
Arch ite tture , m onum e nti o a ltri b e ni isola ti di pa rticola re  rile v a nza  
pa e sa g g istica: 
Po zzo lengo : Ab b a zia di S. V irgilio  
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AMBITI TERRITORIALI DI SUCCESSIVO AP P ROFONDIMENTO 
P AESISTICO – AMBITI DI CRITICITA’ 
 
A. Am b iti ca ra tte rizza ti da lla pre se nza di m olte plici a re e  a ssog g e tta te  a 
tute la a i sensi della legge 1497/1939, suc c essiva m ente ric o m p resa nella 
Parte III del D.Lgs 42/2004, p er le qua li si rende nec essaria una verific a di 
c o erenza a ll'interno  dei P.T .C. pro vinc ia li, a nc he p ro p o nendo  la revisio ne dei 
vinc o li/b eni p a esa ggistic i. 
 
MORENE DEL GARDA E FIUME CHIESE 
- In prov incia di Bre scia Com uni di: 
[… ], Po zzo lengo , [… ] 
Vincoli/Be ni P a e sa g g istici 
[… ], Po zzo lengo  D.M . 25/2/1967, [… ]  
 

STRUMENTI OPERATIVI

P rov ince : BS, M N 
DESCRIZIONE GENERALE 
Area situata im m ediata m ente a sud del la go  di Garda La p arte settentrio na le ric a de in territo rio  b resc ia no  m entre la p arte m eridio na le è c o m p resa nella p ro vinc ia di M a nto va. È p erc o rsa in senso 
lo ngitudina le da l to rrente Redo ne e c o m p rende il tratto p iù settentrio na le del fium e M inc io . 
La gra n p arte del territo rio  è c aratterizzata da lla p resenza del nuc leo  di territo rio  p iù esteso  ric a dente nell’Area p rio ritaria 19 Co lline Gardesa ne, una fasc ia c o llinare c o n m o sa ic i c o ltura li diversific ati 
c o m p enetrati c o n aree b o sc ate, zo ne um ide, p raterie aride. Si tratta di un’area c aratterizzata da una fo rte c o nno ta zio ne m editerra nea, ric c a di m o sa ic i c o ltura li diversific ati c o m p enetrati c o n fasc e 
signific ative di b o sc hi, p raterie aride, sc arp ate ed im p o rta nte p er l’a vifauna nidific a nte (si segna la no  a d esem p io  Ca la ndro , O rto la no  e Suc c ia c a p re), l’erp eto fauna (Luc erto la c a m p estre, Ra na di 
Lataste) e p er num ero se sp ec ie di O rc hidee e di M ic eti. 
V i è c o m p reso  l’im p o rta nte sistem a di zo ne um ide del Co m p lesso  M o renic o  di Castellaro  La gusello , designata qua le SIC e c o m e Riserva Natura le, c he c o m p rende p ic c o le dep ressio ni o c cup ate da 
p a ludi e torb iere ed un la go  e c he osp ita sp ec ie di p regio  qua li Ra na di Lataste,T ara b usino , Pendo lino , Ca nna io la verdo gno la. 
ELEMENTI DI TUTELA 
SIC- Siti di Im porta nza Com unita ria: IT 20B0012 Co m p lesso  m o renic o  di Castellaro  La gusello . 
ZP S – Zone  di P rote zione  Spe cia le : - 
P a rch i Re g iona li: PR del M inc io . 
Rise rv e  Na tura li Re g iona li/Sta ta li: RNR Castellaro  La gusello  
Monum e nti Na tura li Re g iona li: - 
Are e  di Rile v a nza Am b ie nta le : ARA “Anfiteatro  M o renic o  del Garda ” 
P LIS: - 
Altro: IBA – Im p o rta nt Bird Area “La go  di Garda ”. Num erose aree um ide a ll’interno  dell’Area p rio ritaria 19 Co lline Gardesa ne di p artic o lare rileva nza fisic a e vegeta zio na le individuate da “Il 
c ensim ento  delle zo ne um ide della p ia nura e degli a nfiteatri m o renic i della Pro vinc ia di Bresc ia ” a cura dell’ U ffic io  Am b iente Natura le e GEV  della Pro vinc ia di Bresc ia, 2006. T ra le p iù signific ative si 
segna la no : 
- Le Pa ludi (nei p ressi del torrente Redo ne) 
- Pa lude M a ntellina 
- La va gno ne 
- La ghetto  di Ab a dia Sa n V igilio  
- Zo na um ida Catara gna 
- Sta gno  di Pa la zzo  del Giglio  
- Sta gni di V a c c aro lo  
ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 
Ele m e nti prim a ri 
Ga ng li prim a ri: - 
Corridoi prim a ri: Corrido io  delle Co lline gardesa ne; Corrido io  Castellaro  La gusello  – M inc io . 
Ele m e nti di prim o liv e llo c o m p resi nelle Aree p rio ritarie p er la b io diversità  (vedi D.G.R. 30 dic em b re 2009 – n. 8/10962): 19 Co lline Gardesa ne; 20 La go  di Garda; 22 Fium e M inc io  e La ghi di 
M a nto va. 
Ele m e nti di se condo liv e llo 
Are e  im porta nti pe r la b iodiv e rsità esterne a lle Aree p rio ritarie (vedi Bo glia ni et al.,2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regio ne Lo m b ardia; Bo glia ni et 
al., 2009. Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi 
lombarde. FLA e Regio ne Lo m b ardia): - 
Altri e le m e nti di se condo liv e llo: - 
INDICAZIONI P ER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 
Per le indic a zio ni genera li vedi:  
- Piano Territoriale Regionale (PT R) a p p ro vato  c o n delib era zio ne di Giunta regio na le del 16 genna io  2008, n. 6447, e a do ttato  c o n delib era zio ne di Co nsiglio  regio na le del 30 luglio  2009, n. 874, o ve 
la Rete Ec o lo gic a Regio na le è identific ata qua le infrastruttura p rio ritaria di interesse regio na le; 
- Delib era zio ne di Giunta regio na le del 30 dic em b re 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale:approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 
- Do cum ento  “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, a p p ro vato  c o n delib era zio ne di Giunta regio na le del 26 no vem b re 2008, n. 8515. 
1) Ele m e nti prim a ri: 
19 Colline Gardesane; Corridoio delle Colline gardesane; Corridoio Castellaro Lagusello – Mincio: c o nserva zio ne delle fasc e b o sc hive; c o nserva zio ne dei p rati sta b ili p o lifiti, a nc he attra verso 
inc entivi a llo  sfa lc io  e c o nc im a zio ne; c o nserva zio ne/ c rea zio ne di zo ne um ide; m a ntenim ento  delle fasc e ec o to na li; m a ntenim ento  delle p ia nte vetuste; m a ntenim ento del m o sa ic o  a gric o lo ; crea zio ne 
di siti ido nei p er la rip ro duzio ne dell'a vifauna legata a d a m b ienti a gric o li. 
20 Lago di Garda: c o nserva zio ne e m iglio ra m ento  delle vegeta zio ni p erila cua li residue; crea zio ne di aree um ide lungo  tratti c o stieri; gestio ne dei livelli idric i del la go  c o n rego la m enta zio ne delle 
c a p ta zio ni idric he; m o nito ra ggio  fio riture a lga li (c ia no b atteri); m o nito ra ggio  della qua lità  delle a cque; m a ntenim ento  dei siti rip ro duttivi dei p esc i; studi su Carp io ne del Garda. 
22 Fiume Mincio e Laghi di Mantova: definizio ne del c o effic iente natura listic o  del DM V , c o n p artic o lare attenzio ne a lla rego la zio ne del rilasc io  delle a cque nei p erio di di m a gra; rip ristino  di zo ne 
um ide latera li; m a ntenim ento del letto del fium e in c o ndizio ni natura li, evita ndo  la c o struzio ne di difese sp o nda li a m eno  c he no n si p resentino  p ro b lem i legati a lla pub b lic a sicurezza (p o nti, 
a b ita zio ni); c o llettare gli sc aric hi fo gnari; m a ntenim ento delle fasc e ta m p o ne; eventua le rip ristino  di legna ie (nursery p er p esc i); m a ntenim ento dei siti rip ro duttivi dei p esc i e degli a nfib i; interventi di 
c o ntenim ento  ed era dic a zio ne di sp ec ie a llo cto ne (es. Nutria, p esc i a llo cto ni); interventi di c o nserva zio ne delle zo ne um ide tra m ite esc a va zio ne e p arzia le elim ina zio ne della vegeta zio ne invasiva 
(c a nna e tifa); ria p ertura/a m p lia m ento  di "c hiari" so ggetti a natura le / artific ia le interrim ento . 
2) Ele m e nti di se condo liv e llo 
Co nserva zio ne e rip ristino  delle fasc e b o sc hive; c o nserva zio ne dei p rati sta b ili p o lifiti, a nc he attra verso inc entivi a llo  sfa lc io  e c o nc im a zio ne; c o nserva zio ne/crea zio ne di zo ne um ide; m a ntenim ento  
delle fasc e ec o to na li; m a ntenim ento  delle p ia nte vetuste; m a ntenim ento  del m o sa ic o  a gric o lo ; crea zio ne di siti ido nei p er la rip ro duzio ne dell'a vifauna legata a d a m b ienti a gric o li. 
3) Are e  sog g e tte  a forte  pre ssione  a ntropica inse rite  ne lla re te  ecolog ica 
Superfici urbanizzate: fa vo rire interventi di defra m m enta zio ne; m a ntenere i varc hi di c o nnessio ne attivi; m iglio rare i varc hi in c o ndizio ni critic he; evitare la disp ersio ne urb a na; 
Infrastrutture lineari: prevedere, p er i p ro getti di o p ere c he p o sso no  increm entare la fra m m enta zio ne ec o lo gic a, o p ere di m itiga zio ne e di inserim ento  a m b ienta le. Prevedere o p ere di 
defra m m enta zio ne in p artic o lare a fa vo rire la c o nnettività  c o n le aree sorgente p rinc ip a li c o stituite da lle Co lline Gardesa ne e da l fium e M inc io . 
CRITICITÀ 
V edi D.d.g. 7 m a ggio  2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tec nic o  p ro gettua li p er il m iglio ra m ento  del ra p p o rto  fra infrastrutture stra da li ed a m b iente natura le” p er indic a zio ni genera li sulle infrastrutture 
lineari. 
a) Infra strutture  line a ri: p resenti so p rattutto nella p arte settentrio na le dell’area in esa m e, o ve tra nsita no , c o n p erc o rrenza da o vest a d est, l’auto stra da A4 M I-V E, la linea ferro viaria M I-V E e una 
stra da stata le fo rtem ente tra ffic ata c he c o steggia le sp o nde m eridio na li del La go  di Garda; 
b ) Urb a nizza to: il territo rio  in esa m e risulta fo rtem ente urb a nizzato  lungo  la fasc ia c o stiera del la go  di Garda, m entre il resta nte territo rio , p reva lentem ente a m atric e a gric o la, presenta un livello  di 
urb a nizza zio ne m o derato . 
c) Ca v e , disca rich e  e  a ltre  a re e  de g rada te : p resenza di c a ve distribuite in m a niera a b b asta nza unifo rm e nell’area delle Co lline Gardesa ne. È nec essario  il rip ristino  della vegeta zio ne natura le a l 
term ine del p erio do  di esc a va zio ne. Le ex c a ve p o sso no  svo lgere un signific ativo  ruo lo  di stepping stone qua lo ra fo ssero  o ggetto  di o culati interventi di rinatura lizza zio ne, in p artic o lare attra verso la 
rea lizza zio ne di aree um ide c o n a m b ienti p rativi e fasc e b o sc ate rip aria li. 
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LUOGHI DELL’IDENTITA’: N°28 (ne lle  v icina nze ) - S. Ma rtino de lla Ba tta g lia e  siti risorg im e nta li 
P AESAGGI AGRARI TRADIZIONALI: - 
GEOSITI: N°143 (ne lle  v icina nze ) – Com ple sso More nico Ca ste lla ro La g use llo 
v a lore  pre v a le nte : geo m o rfo lo gic o  
SITI UNESCO: - 
STRADE P ANORAMICHE: N°75 (ne lle  v icina nze ) – SP 8-13-15-18:  Strada da Solfe rino e  Ca v ria na a Monza m b a no 
TRACCIATI GUIDA P AESAGGISTICI: N° 33 – Ciclopista de i la g h i lom b a rdi 
Sottoscritto da lle p ro vinc e interessate nel 2006 riguarda un c o llega m ento  c ic la b ile p edem o nta no  da Sesto Ca lende a Pesc hiera del Garda (c o nfine regio na le) 
utilizza ndo  p arti delle rete c ic la b ili delle diverse p ro vinc e. Al suo interno  p o treb b ero  iscriversi, in un p rossim o  futuro e c o n l’o b iettivo  di trasferire il p iù p o ssib ile 
l’itinerario  in sede sep arata da lla via b ilità  o rdinaria, il tra c c iato  da recup erare della ex ferro via Gra ndate-M a lnate (ex-FNM ) e il p ro gettato  p erc o rso  della V o lta 
Rotary Greenwa y, pro p o sto  da l Ro tary Internatio na l nel 2007 fra Ap p ia no  Gentile e Erb a. 
P unto di pa rte nza: Sesto Ca lende 
P unto di a rriv o: Pesc hiera del Garda (c o nfine regio na le) 
Lung h e zza com ple ssiv a: 286 km 
Tipolog ie  di fruitori: c ic listi 
Tipolog ia de l pe rcorso: p iste c ic la b ili dedic ate, stra de c a m p estri e fo resta li, stra de sec o ndarie a tra ffic o  p ro m iscuo . 
Ca poluog h i di prov incia inte re ssa ti da l pe rcorso: V arese, Co m o , Berga m o , Bresc ia. 
P rov ince  a ttra v e rsa te : V arese, Co m o , Lec c o , Berga m o , Bresc ia. 
Tipolog ie  di pa e sa g g io lung o l’itine ra rio: p a esa ggio  insubric o , p a esa ggio  dell’a lta p ia nura, p a esa ggio  delle c o lline m o renic he, p a esa ggio  delle va lli fluvia li 
esc a vate, p a esa ggio  delle c o lline p edem o nta ne, p a esa ggio  degli a nfiteatri m o renic i. 
Inte rne t: www.b ic ita lia.o rg/la ghi/index.htm 
BELVEDERE: - 
VISUALI SENSIBILI:- 
P UNTI DI OSSERVAZIONE DEL P AESAGGIO LOMBARDO: n°6 -  P a e sa g g io de g li a nfite a tri m ore nici - La g o di Ga rda 
INFRASTRUTTURA IDROGRAFICA ARTIFICIALE DELLA P IANURA: P RINCIP ALI NAVIGLI STORICI, CANALI DI BONIFICA E IRRIGUI: -  
MONUMENTI NATURALI: - 
RISERVE NATURALI: N° 36 (ne lle  v icina nze ) - Com ple sso m ore nico di Ca ste lla ro La g use llo 
Atto istitutiv o: DCR 1738 -11.10.1984 
P ia no di g e stione : DGR 41300 - 22.09.1993 
P ARCHI NAZIONALI: - 
P ARCHI REGIONALI E NATURALI: (ne lle  v icina nze ) P a rco de l Mincio 
SITI NATURA 2000: SITI DI IMP ORTANZA COMUNITARIA –SIC-(ne lle  v icina nze ) cod. IT20B0012 - Com ple sso More nico di Ca ste lla ro La g use llo 
SITI NATURA 2000: ZONE DI P ROTEZIONE SP ECIALE –ZP S: - 
AREE DI P ARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE-P AESISTICO: - 
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