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ABSTRACT ITA/ENG 

 

Il presente documento costituisce il rapporto completo del lavoro sviluppato nei Task T3.2 

“LIFE BeeAdapt Board” e T.3.3 “Criteria for integration of pollinators-oriented GI in 

planning instruments” e contiene al suo interno tutti i materiali utili per lo sviluppo delle 

attività di governance connesse (Modelli di accordo per la custodia del territorio, modello 

di Patto, criteri per finanziamenti e bandi, criteri di pianificazione). Il primo capitolo riporta 

i materiali relativi al Tavolo per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici 

(Documento di sintesi e report degli incontri), il secondo quelli relativi ai Patti per 

l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici (Documento di sintesi e modello 

del Patto) e agli Accordi di Custodia del territorio utilizzati entro le attività dimostrative 

del progetto e da sviluppare entro le attività di governance dei Patti. Il terzo capitolo 

riguarda il quadro della programmazione corrente, analizzando le misure PAC, FESR e 

PNRR favorevoli agli impollinatori e delineando i criteri che possono essere ulteriormente 

implementati nell’ambito della programmazione per migliorare l’adattamento degli 

impollinatori ai cambiamenti climatici. Il quarto capitolo redige e analizza il quadro della 

pianificazione nei territori target identificando infine i criteri che possono essere 

ulteriormente implementati per migliorare l’adattamento degli impollinatori ai 

cambiamenti climatici, soprattutto in relazione al livello di area vasta, alla rete ecologica 

e al livello locale.  

 

This document is the complete report of the work developed in Tasks T3.2 “LIFE BeeAdapt 

Board” e T.3.3 “Criteria for integration of pollinators-oriented GI in planning instruments” 

and contains all the materials useful for the development of the related governance 

activities (Models of Land Stewardship agreements, model of Pact, criteria for funding and 

calls for tenders, planning criteria). The first chapter comprises the materials related to 

BEEadapt Board for the adaptation of pollinators to climate change (Position paper, 

reports of the meetings); the second chapter encompasses the materials related to the 

Pacts for the adaptation of pollinators to climate change (Position paper, model of the 

Pact) and to the Land Stewardship Agreements used within the project’s demonstration 

activities and to be developed within the governance activities of the Pacts. The third 

chapter focuses on the current programming framework, analysing CAP, ERDF and NRRP 

pollinator-friendly measures and outlining the criteria that can be further implemented to 

improve the adaptation of pollinators to climate change. The fourth chapter draws up and 

analyses the target territories’ planning framework and identifies the criteria that can be 

further implemented to improve the adaptation of pollinators to climate change, especially 

at sub-regional level, in the ecological network and at local level.  
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Introduzione 

 

Life BEEadapt imposta un modello di governance multilivello per rafforzare, nell’ambito 

dell’adattamento climatico per gli impollinatori, le capacità dei soggetti pubblici e privati 

responsabili della pianificazione e gestione del territorio. Il sistema di governance si articola 

su due livelli interconnessi: 

1. La costituzione del Tavolo per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti 

climatici: un gruppo di lavoro aperto e permanente che coinvolge portatori d’interesse 

chiave sia pubblici che privati di livello nazionale e regionale 

2. L'implementazione di 5 Patti per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti 

climatici nelle aree target: strumenti operativi per promuovere e coordinare il 

coinvolgimento attivo delle realtà locali nelle misure di adattamento ai cambiamenti 

climatici coerentemente con un’agenda strategica locale. 

L’obiettivo delle azioni di governance è mettere in sinergia le competenze e conoscenze di 

organismi amministrativi, enti di ricerca e realtà produttive rispetto alle misure di adattamento 

climatico per gli impollinatori e così condividere sia i benefici ambientali ed economici delle 

azioni testate e programmate, sia gli strumenti normativi e finanziari per promuovere 

ulteriormente le soluzioni studiate nell’ambito del progetto Life BEEadapt. Nell’ambito del 

Tavolo si è quindi proceduto a individuare e discutere le misure della programmazione corrente 

che sono favorevoli agli impollinatori e che possono essere ulteriormente rafforzate, di 

concerto con le amministrazioni regionali competenti, grazie all’integrazione dei criteri 

elaborati dal progetto. Il deliverable riporta poi il lavoro svolto sulla pianificazione territoriale, 

finalizzato anche in questo caso a stabilire dei criteri rafforzativi per il benessere degli 

impollinatori, da inserire negli strumenti di pianificazione locale nell’ambito delle azioni di 

governance da portare avanti entro i Patti. 
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1. Il Tavolo per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici 

 

1.1  Il Documento di sintesi 

 

Cos’è?  

È un gruppo di lavoro aperto e permanente che coinvolge portatori d’interesse chiave sia pubblici 

che privati di livello nazionale e regionale. 

Quali obiettivi ha? 

Condividere lo stato dell’arte di studi, ricerche e iniziative sugli impatti dei cambiamenti climatici 

sugli impollinatori e sulle azioni tese a contrastarli. 

Creare sinergie tra i soggetti coinvolti nelle iniziative attive in Italia e promuovere un effetto 

moltiplicatore tra di esse. 

Definire strumenti operativi per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici. 

Che ruolo ha? 

Informativo: condividere (i) dati e risultati di iniziative sugli impatti dei cambiamenti climatici sugli 

impollinatori; (ii) l’analisi delle risorse attivabili nell’ambito della programmazione regionale 

attuale; (iii) misure di adattamento sperimentate. 

Consultivo: fornire supporto al partenariato di BEEadapt nel raggiungimento degli obiettivi delle 

azioni del progetto in corso d’opera. 

Di indirizzo: recepire i risultati del progetto BEEadapt e delle iniziative analizzate e orientare la 

replicabilità delle misure sperimentate con l’obiettivo di trasformarle in linee strategiche e di 

finanziamento calzanti con le realtà territoriali.  

Quali risultati raggiungerà? 

Modelli di azioni per massimizzare la risposta delle realtà locali ai finanziamenti disponibili nella 

programmazione di livello nazionale e regionale. 

Misure di finanziamento e criteri di valutazione da attivare nell’ambito degli strumenti di 

programmazione di livello nazionale e regionale. 

Chi partecipa? 

Il Tavolo è composto dai partner del progetto BEEadapt con il ruolo di attivatori e coordinatori, e 

da enti, centri ricerca, reti e associazioni di livello regionale e nazionale.  

Tra i partner parteciperanno: Dipartimento di Architettura Università Roma Tre, Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco Emiliano, Scuola di Bioscienze e medicina veterinaria Università di Camerino, 

CNR-IBIMET, Legambiente, Fondazione Sviluppo Sostenibile. 

Saranno coinvolti inoltre: Ministero dell’Agricoltura, Ministero dell’Ambiente, CMCC, ISPRA, CREA 

Agricoltura e Ambiente, CREA Rete Rurale Nazionale, Confagricoltura, Coldiretti, CIA, ANCI, 

Federparchi, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Marche e Regione Emilia-Romagna. 

In quanto gruppo di lavoro aperto, al Tavolo potranno aggiungersi altri attori nel tempo, 

coerentemente con le attività da svolgersi. 
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Come funziona? 

Il Tavolo è coordinato al Dipartimento di Architettura che convocherà gli incontri stilando l’ordine 

del giorno e i verbali. Non è previsto un impegno formale per l’istituzione del gruppo di lavoro, ma 

ogni soggetto delega un rappresentante a partecipare in nome dell’ente, il quale firmerà il foglio 

delle presenze. Il Tavolo si riunisce due volte all’anno a partire da marzo 2023. 

Calendario 

Sono previsti incontri semestrali con un programma di massima da adattare in base agli sviluppi 

del progetto e del quadro programmatorio in via di attuazione nelle regioni.  
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1.2 Il primo incontro del Tavolo per l’adattamento degli impollinatori ai 

cambiamenti climatici: Condivisione del programma di lavoro del progetto 

Life BEEadapat e del Tavolo per l’adattamento degli impollinatori ai 

cambiamenti climatici. Introduzione delle iniziative attive in Italia e 

individuazione potenziali sinergie. 

 

Il primo incontro del Tavolo per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici si è svolto 

il 13 Aprile 2023 in modalità online con 29 partecipanti. Oltre ai partner del progetto erano presenti 

rappresentanti del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare (MASAF), dei due centri 

di ricerca nazionale su agricoltura e ambiente (CREA – Politiche e Bioeconomia e del CREA – 

Ambiente e Agricoltura e ISPRA) delle Università di Bologna e Venezia referenti di altri progetti 

LIFE sugli impollinatori (Life4Pollinators, LIFE Pollinaction), le sezioni di livello nazionale di due 

organizzazioni di tutela e di rappresentanza delle imprese agricole (Confagricoltura, Coldiretti), di 

alcune delle principali associazioni ambientaliste italiane già impegnate sui temi del progetto 

(Federparchi - EUROpark Italia) e di Regione Emilia Romagna. 

Durante l’incontro si sono state presentate le iniziative attive in Italia per stabilire delle sinergie 

tra di esse. 

Le attività del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste sugli 

impollinatori - Luigi Servadei, MASAF 

Gestione del supporto del territorio attraverso il Piano Strategico Nazionale per l’attuazione della 

PAC 2023-2027 (PSP). 

Le attività del CREA sugli impollinatori - Milena Verrascina e Antonio Papaleo, CREA-PB 

1 – Obiettivi produttivi del settore apistico 

2 – Ecoschema 5 per affrontare il declino degli impollinatori garantendo le risorse nutritive e 

imponendo limiti e divieti sull’utilizzo della chimica in agricoltura.  

3 – Impegni in apicoltura (ACA/SRA 18) finalizzati a garantire la presenza delle api in aree ad 

elevato valore naturalistico.  

Le attività di ISPRA sugli impollinatori - Valter Bellucci e Valerio Cilli, ISPRA 

Progetto monitoraggio degli impollinatori selvatici (apoidei e lepidotteri diurni) nei parchi nazionali 

istituito dalla Direttiva impollinatori (2019) per analizzare la struttura e la consistenza delle 

popolazioni.  

Progetto LIFE 4 Pollinators - Laura Bortolotti, CREA-AA 

Migliorare la conservazione degli insetti impollinatori e delle piante entomofile nella regione 

mediterranea, attraverso la creazione di un circolo virtuoso che porti a cambiamenti progressivi 

nelle pratiche antropiche che rappresentano le principali minacce per gli impollinatori.  

Progetto BeeNet - Laura Bortolotti, CREA-AA 

Monitoraggio ambientale attraverso le api finanziato dal MASAF con fondi della Rete Rurale 

Nazionale, come strumento per la valutazione del monitoraggio dei PSR.  
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Il progetto Life PollinAction - Gabriella Buffa, Università Ca' Foscari Venezia 

Implementare infrastrutture verdi con l’obiettivo di fornire agli impollinatori gli habitat focali per il 

nutrimento, nidificazione e svernamento in aree protette, aziende agricole e ambiti urbani. 

Il progetto Horizon 2020 Rest Poll - Claudio Carpineti, Confagricoltura 

Tavola rotonda 

Tema 1: Non sono disponibili dati specifici di monitoraggi per comprendere lo sfasamento tra le 

fioriture e i periodi di involo degli impollinatori, ma il dato dello sfasamento può essere un dato 

secondario da costruire a partire da dati raccolti. Si è proposto di condividere la banca dati del 

progetto BEEadapt in corso di elaborazione e le banche dati dei monitoraggi del progetto Life 

PollinAction, dei progetti BeeNet e Life 4 Pollinators, e del Ministero raccolti da ISPRA sotto il 

coordinamento Susanna D’Antoni, da cui si può costruire una serie storica. 

Tema 2: Scarsa appetibilità dell’ Ecoschema 5 della PAC, basata sulla possibilità che il pagamento 

non ristori l’agricoltore del guadagno perduto, che la superficie minima sia troppo grande e 

difficilmente realizzabile in aziende di piccole, che la durata annuale non consenta alla struttura di 

habitat di stabilizzarsi e di avere popolazioni di predatori più numerose. Si è evidenziata quindi la 

necessità di un’interlocuzione con le regioni per capire come si sta usando Ecoschema 5, oltre a 

quali altre misure possono essere convenienti e utili per gli agricoltori tra quelle dei PSP-CSR. 

Infine, si è proposto di sfruttare il Tavolo per fare il Piano di Azione Nazionale per gli impollinatori 

e si è registrata la disponibilità ISPRA a intraprendere una discussione delle attività preliminari alla 

definizione di un piano nazionale impollinatori, in linea con la strategia nazionale biodiversità 2030. 
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1.3 Il secondo incontro del Tavolo per l’adattamento degli impollinatori ai 

cambiamenti climatici: illustrazione e condivisione dei primi strumenti 

predisposti dal progetto Life BEEadapat 

 

Il secondo incontro del Tavolo per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici è stato 

aperto unicamente ai Partner del Progetto BEEadapt e si è svolto in due giornate, il 21 dicembre 

2023 e il 29 gennaio 2024 in modalità online. 

Obiettivo dell'incontro del 21 dicembre è stato mettere a punto i passaggi chiave e un calendario 

di scadenze precise per attivare i processi di governance di livello locale, che son finalizzati a 

garantire sul territorio l’attuazione del progetto attraverso i Patti per l’adattamento degli 

impollinatori ai cambiamenti climatici e gli Accordi di custodia del territorio. Sono quindi stati 

illustrati i modelli dei Patti e il relativo documento di sintesi, il crono-programma di incontri in modo 

tale che tutti i partner possano procedere nel corso del prossimo anno in modo allineato e arrivare 

alla firma dei patti; e infine sono stati illustrati i modelli degli accordi di custodia del territorio. 

Nello specifico si è illustrato il ruolo del Patto e quello degli accordi di custodia nel progetto 

BEEadapt. Il Patto mette a sistema i vari strumenti di programmazione e pianificazione, con 

riferimento al quadro degli strumenti di finanziamento e di pianificazione attivi anche alla scala 

locale (t.3.2 e T.3.3). Il Patto produce quindi delle regole condivise e dei documenti di supporto 

per la gestione ambientale degli interventi e per massimizzare l'efficacia degli interventi e quindi 

spendere al meglio le risorse per potenziare l'infrastruttura verde. Una delle sfide più significative 

del Patto sarà quella di stimolare la partecipazione degli agricoltori e dei cittadini o delle comunità 

locali per l'accesso ai finanziamenti della PAC e del FESR sia quelli che arrivano direttamente 

dall'Europa e sia quelli che arrivano attraverso le regioni. Lo strumento per andare a sottoscrivere 

degli impegni pluriennali (fino a 10 anni) di gestione delle infrastrutture verdi è invece quello degli 

accordi di custodia del territorio. 

L’incontro si è chiuso dopo un dibattito sulla necessità di alleggerire gli impegni previsti nel modello 

dell’accordo di custodia e di adattarlo alle specificità dei soggetti attivi nei diversi ambiti territoriali 

target. Il modello incluso in questo report al paragrafo 2.3 è la versione modificata seguendo le 

esigenze espresse dal partner PNATE e Comune di Aprilia.  

Obiettivo dell’incontro del 29 gennaio è stato presentare l’esperienza maturata nell’ambito del 

servizio ecosistemico “Carbonio Forestale” da parte del Parco nazionale dell’Appennino tosco-

emiliano e presentare il censimento delle misure di programmazione regionale per quanto riguarda 

il comparto agricoltura (CSR-PSP). 
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1.4 Il terzo incontro del Tavolo per l’adattamento degli impollinatori ai 

cambiamenti climatici: stato dell’arte dell’Ecoschema 5, criticità e 

prospettive; interventi dei PSP-CSR delle regioni Emilia-Romagna, Marche, 

Lazio, Toscana di interesse per gli impollinatori 

 

Il terzo incontro del Tavolo per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici si è svolto 

il 5 Marzo 2024 in modalità online con 47 partecipanti. Oltre ai partner del progetto erano presenti 

rappresentanti del MASAF e dl MASE (ministeri agricoltura e ambiente), di CREA – Politiche e 

Bioeconomia, CREA – Ambiente e Agricoltura e di ISPRA, delle Università di Bologna e di Venezia, 

oltre che dell’Università di Torino Dbios e dell’università di Padova. Le regioni erano rappresentante 

da alcuni funzionari di Emilia Romagna, Toscana, Marche e ARSIAL per il Lazio. Erano infine 

presenti rappresentanti di Federparchi e CMCC ICR (Centro Mediterraneo per i cambiamenti 

climatici). 

L’incontro aveva l’obiettivo di evidenziare lo stato di attuazione dell’Ecoschema 5 in Italia e il 

censimento degli interventi dei PSP-CSR delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Toscana di 

interesse per gli impollinatori. 

I risultati di attuazione dell’Ecoschema 5 (cfr. All.3) - Milena Verrascina e Antonio Papaleo, 

CREA-PB 

Il primo anno di attuazione dell’Ecoschema 5 ha registrato un discreto successo, avendo raggiunto 

una percentuale del 75% delle superfici dichiarate sotto impegno ecosistema 5 rispetto a quelle 

che erano state programmate. Si tratta di circa 70.000 ettari distribuiti per il 31% a superfici 

arboree (raggiungendo e superando il target) e per 69% a seminative. Complessivamente, anche 

se l’adesione dichiarata è inferiore al target prefissato, è da ritenersi positiva considerata la natura 

non produttiva dell’Ecoschema e la novità dell’intervento nel panorama della politica agricola e 

ambientale Europea. 

Relativamente agli importi unitari dell’Ecoschema 5, nell’Ecoschema 5 seminativi, proprio perché il 

target di superficie non è stato raggiunto, l'importo unitario è stato attestato sull'importo massimo. 

Nelle arboree invece si è mantenuto il pagamento di base.  

Allargando lo sguardo a tutti gli interventi del PSP e dei complementi di programmazione regionali 

dello sviluppo rurale, è possibile trovare una serie di azioni volte a sostenere l’uso 

razionale/riduzione/divieto di diserbanti e fitofarmaci; la realizzazione e il mantenimento di aree 

ecologiche e l’implementazione di pratiche agro-ecologiche favorevoli agli impollinatori. Gli 

interventi sono: 

Ecoschema 2 che vieta il diserbo di quelle superfici inerbite. 

Ecoschema 4 che vieta il diserbo e trattamenti fitosanitari su leguminose erbe da foraggiere 

previste per assolvere all'obbligo dell'avvicendamento tra le leguminose e colture da rinnovo. 

SRA 29 Agricoltura Biologica con finanziamento complessivo nel quinquennio 23-27 di 2 miliardi di 

euro. 

SRA 01 Agricoltura Integrata che lavora per la riduzione dei prodotti fitosanitari. 

SRA 19 Riduzione impatto fitosanitari che prevede tre azioni per la: (i) riduzione del 50% della 

deriva dei prodotti fitosanitari; (ii) riduzione nell'impiego di tutte quelle sostanze attive classificate 

come candidate alla sostituzione; (iii) promozione di strategie di difesa delle colture basate su 

metodi biotecnologici e biologici. 
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SRA 24 Utilizzo di pratiche di agricoltura di precisione per i trattamenti fitosanitari utile limitare il 

rilascio di tali prodotti nell'ambiente. 

SRA 05 Inerbimento colture arboree. 

SRA 07 Conversione seminativi a prati e pascoli con vincoli su diserbo e prodotti fitosanitari 

realizzando quindi aree favorevoli agli impollinatori. 

SRA08 Gestione prati e pascoli permanenti che ammette solo diserbanti e prodotti fitosanitari 

dell’agricoltura biologica, e dove il numero e il periodo degli sfalci è regolamentato dalle regioni 

(utile nel rispetto dei periodi di nidificazione e di involo degli impollinatori). 

SRA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche che vieta il diserbo con prodotti fitosanitari e limita 

l'uso di fertilizzanti. Sono interventi per la connettività ecologica finalizzati alla creazione o al 

ripristino di corridoi ecologici e stepping stones, mediante realizzazione di fasce arborate, filari 

arborati, boschetti, siepi arborate e la piantagione di singoli soggetti arborei. 

SRA12 Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche che vieta l’uso dei fitosanitari e limita 

l’uso di fertilizzanti, suddiviso in due azioni: la realizzazione di coltura a perdere sui seminativi; la 

realizzazione di corridoi e fasce ecologiche attraverso la semina di un miscuglio di almeno due 

specie erbacee e che garantiscono il prolungamento vegetativo delle fioriture utile per la fauna 

selvatica e l’entomofauna. 

SRA25 Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica che vieta l’uso di erbicidi 

e spollonanti. 

SRA26 Ritiro seminativi dalla produzione che riguarda il non utilizzo di diserbo, fertilizzanti e 

pascolo e ritiro dei seminativi da alcune tipologie di ambienti (prati umidi e complessi macchia 

radura; prati polifiti). 

SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale che finanzia la realizzazione di 

siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti, sistemi macchia radura; Recupero di prati, pascoli e/o 

habitat in stato di abbandono. 

 

Censimento degli interventi dei PSP-CSR Serena Muccitelli, Università di Roma Tre 

Si è presentato il censimento preliminare delle risorse di finanziamento messe a disposizione dai 

CSR-PSP delle Regioni target per il periodo 2023-2027, evidenziando gli interventi adatti per 

l'attuazione dell'approccio LIFE BEEadapt, quelli che possono essere migliorati con criteri orientati 

agli impollinatori e le attuali criticità. La maggiore concentrazione di risorse si trova su gli interventi 

ACA1 Produzione integrata, in misura molto maggiore SRA 29 Agricoltura biologica e SRD04 

Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale.   

Le misure censite sono state preliminarmente classificate su tre livelli di rilevanza decrescente per 

gli impollinatori, come evidenziato nelle tabelle che seguono. 

 

I Livello: Incremento di vegetazione, quindi tutela habitat. Interventi riconducibili a infrastrutture verdi 

II Livello: Pratiche agricole che prevedono anche incremento vegetazione (es. siepi) o arricchimento 

mosaico ecologico (es. tutela alcune specie) 

III Livello: Disposizioni non nocive su impollinatori (es. no fitofarmaci) 
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Tavola rotonda 

La discussione ha permesso di evidenziare alcune problematiche applicative e di controllo 

dell’Ecoschema 5. Sono intervenuti: Matilde Fossati e Gianfranco De Geronimo per la Regione 

Emilia-Romagna, Riccardo Buti per la Regione Toscana, Miria Catta per ARSIAL Lazio. Si rimanda 

al prossimo incontro per l’approfondimento con dati più aggiornati sulle ACA di specifico interesse 

per gli impollinatori. 

 

 

 

 

 

 

  

Interventi     
 PSN/CSR Emilia 

Romagna
 PSN/CSR Marche  PSN/CSR Lazio  PSN/CSR Toscana

Totale regioni target 

per intervento 

SRA01 (ACA1) Produzione integrata 60.000.000,00 € 29.000.000,00 € 3.000.000,00 € 13.000.000,00 € 105.000.000,00 €

SRA03 (ACA3) Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 1.300.000,00 € 1.000.000,00 € 24.323.222,99 € 3.000.000,00 € 29.623.222,99 €

RA05 – ACA5 - inerbimento colture arboree 3.000.000,00 € 3.000.000,00 €

SRA 08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti 4.000.000,00 € 6.500.000,00 € 1.000.000,00 € 11.500.000,00 €

SRA11 – ACA11 - gestione attiva infrastrutture ecologiche 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

SRA12 - ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche 900.000,00 € 900.000,00 €

SRA15 - ACA15 - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a 

rischio di estinzione/erosione genetica
450.000,00 € 1.400.000,00 € 7.378.372,22 € 300.000,00 € 9.528.372,22 €

SRA18 - ACA18 - impegni per l'apicoltura 1.000.000,00 € 3.000.000,00 € 4.000.000,00 €

SRA19 – ACA19 – Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari 7.000.000,00 € 7.000.000,00 €

SRA24 - ACA24 - PRATICHE AGRICOLTURA DI PRECISIONE 2.000.000,00 € 2.500.000,00 € 4.500.000,00 €

SRA25 - ACA25 Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e 

paesaggistica 1.800.000,00 € 9.000.000,00 € 10.800.000,00 €

SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione 27.000.000,00 € 27.000.000,00 €

SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia 

di clima 1.300.000,00 € 1.300.000,00 €

SRA28 - Sostegno per mantenimento della 

forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali 5.000.000,00 € 1.300.000,00 € 2.000.000,00 € 8.300.000,00 €

SRA29 - Agricoltura biologica 188.000.000,00 € 74.743.904,59 € 99.913.423,71 € 204.000.000,00 € 566.657.328,30 €

SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile 

delle risorse genetiche forestali 300.000,00 € 2.000.000,00 € 2.300.000,00 €

SRC01 - Pagamento compensativo nelle aree agricole Natura 2000 6.600.000,00 € 800.000,00 € 7.000.000,00 € 250.000,00 € 14.650.000,00 €

SRD04 - investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale 1.900.000,00 € 72.500.000,00 € 4.216.212,69 € 90.000.000,00 € 168.616.212,69 €

SRD05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali 

su terreni agricoli. 1.700.000,00 € 4.500.000,00 € 6.200.000,00 €

SRD10 - Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli 5.000.000,00 € 5.000.000,00 €

SRD11 - Investimenti non produttivi forestali 5.000.000,00 € 2.000.000,00 € 3.689.186,11 € 9.000.000,00 € 19.689.186,11 €
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2. I Patti per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici 

 

 

2.1  Documento di sintesi dei Patti 

Cos’è?   

Il PATTO è un tavolo di lavoro aperto e permanente entro cui condividere e ottimizzare le modalità 

per la gestione dei territori coinvolti dal progetto per incrementarne il livello di funzionalità e 

connettività ecologica. Al tavolo sono chiamati a partecipare tutti i soggetti che ne sottoscrivono il 

Documento di Intenti.  

Quali obiettivi ha?  

Promuovere e coordinare il coinvolgimento attivo delle realtà locali (durante e dopo il progetto) e 

condividere con un’Agenda locale orientata all'adattamento degli impollinatori al cambiamento 

climatico e per riconoscere e promuovere l'approccio BEEadapt a livello locale.  

Che ruolo ha?  

- Mette a sistema la programmazione e pianificazione esistente in ottica di facilitazione per gli attori 

del territorio.  

- Produce regole condivise e documenti di supporto alla gestione ambientale degli interventi  

- Costruisce le condizioni per massimizzare l’efficacia degli interventi in ottica di rete ecologica.  

- Stimola la partecipazione attiva di agricoltori e cittadini promuovendo l’accesso ai finanziamenti 

(PAC-PR FESR).  

- Utilizza gli accordi di custodia come principali strumenti di attuazione per la gestione delle 

infrastrutture verdi da realizzare durante il progetto Life BEEadapt come azioni dimostrative e dopo 

la fine del progetto.  

Impegni  

I firmatari si impegneranno a (i) integrare l'approccio LIFE BEEadapt nelle loro politiche e strumenti 

di pianificazione/regolamentazione (Regione, Province, Comuni, Enti di gestione Aree Protette), (ii) 

promuovere l’attuazione dell'approccio LIFE BEEadapt nelle aree interessate (Confederate, 

Associazioni)  

Quali risultati raggiungerà?  

- Adesione degli agricoltori ai Patti e all'applicazione dell'approccio BEEadapt (obiettivo: almeno il 

20% degli agricoltori situati nelle aree target firmano i Patti e applicano pratiche agronomiche 

sostenibili orientate agli impollinatori durante il progetto e il 50% entro 5 anni dalla fine del 

progetto)  

- Coinvolgimento degli agricoltori nella gestione e nel mantenimento delle infrastrutture verdi 

realizzate attraverso la firma di Accordi di Stewardship decennali (target: almeno 37 accordi)  

- Integrazione dei criteri LIFE BEEadapt nei bandi per l'attuazione dei PSP-CSR delle 5 regioni 

target per il periodo di programmazione 2021-2027;  

- Aumento del numero di agricoltori che accedono ai pagamenti agroambientali del PSP-CSR per il 

periodo di programmazione 2021-2027  
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Chi partecipa?  

- Attori della programmazione: Provincia/città metropolitana, Regione (Agricoltura, Ambiente, 

Demanio, Programmazione).  

- Soggetti preposti alla manutenzione del territorio: Consorzi, Enti Parco, Comuni.  

- Aziende agricole e le loro rappresentanze: Confagricoltura, CIA, Coldiretti.  

In quanto gruppo di lavoro aperto, al Patto potranno aggiungersi altri attori nel tempo, 

coerentemente con le attività da svolgersi.  

Come funziona?  

Ogni Patto locale è coordinato dal partner responsabile delle azioni dimostrative (PNATE, UNICAM, 

RomaNatura, Comune di Aprilia, Confagricoltura Latina) con il supporto del Dipartimento di 

Architettura per la metodologia e di U-Space srl per la tempistica degli incontri, soprattutto nella 

fase di avviamento (T.3.4).  

Sulla base dell’analisi degli stakeholder elaborata da ciascun partner, lo stesso convocherà le 

riunioni per e-mail e attraverso contatti diretti con i soggetti interessati.  

Struttura del Patto  

Inquadramento tematico  

Ambito di intervento: inquadramento territoriale  

Obiettivi del Patto  

Azioni dell’Agenda Locale per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici  

Stakeholder coinvolti   

Allegati  

Gli allegati principali del Patto saranno:   

scenari climatici e mappe e valutazione dei servizi ecosistemici (T.3.1),   

modelli degli accordi di custodia (T.3.2)  

quadro di valutazione delle fonti di finanziamento (T3.2)  

criteri per l'integrazione delle infrastrutture verdi orientate all’adattamento degli impollinatori ai 

cambiamenti climatici negli strumenti di pianificazione mirati correlati (T.3.3)  

abaco e linee guida per la realizzazione delli infrastrutture verdi orientate all’adattamento degli 

impollinatori ai cambiamenti climatici (T.5.1).   

  



 

Deliverable D.3.2 - LIFE BEEadapt Governance toolkit 

 

 

17 

 

2.2 Modello di Patto 

PATTO PER L'ADATTAMENTO DEGLI IMPOLLINATORI AI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI per  

[area] 

 

Atto di impegno 

 

 

PREMESSO 

 

Alcuni dei firmatari del presente Atto sono beneficiari di un co-finanziamento, assegnato dalla 

Commissione Europea nell’ambito del programma europeo LIFE, per l’attuazione del progetto 

LIFE BEEadapt “A pact for pollinator adaptation to climate change” (LIFE21CCA-IT-LIFE 

BEEadapt/101074591), che vede il Parco dell’Appennino Tosco Emiliano nel ruolo di 

coordinatore.  

Il progetto mira a supportare la capacità di adattamento degli impollinatori ai cambiamenti 

climatici attraverso la definizione e l’attuazione di misure in grado di preservare ed 

incrementare la connettività ecologica e l’eterogeneità degli habitat all’interno di aree urbane, 

periurbane e rurali e la definizione di sistemi di governance multilivello per la migliore gestione 

dei territori a favore degli impollinatori. 

In particolare, la costruzione del Patto per l'adattamento degli impollinatori ai cambiamenti 

climatici per [area] è un’attività prevista all’interno dell’azione di progetto (T.3.4). 

 

PRESO ATTO CHE 

Il Patto è un tavolo di lavoro aperto e permanente entro cui condividere e ottimizzare le 

modalità per la gestione dei territori coinvolti dal progetto per incrementarne il livello di 

funzionalità e connettività ecologica, entro cui sono chiamati a partecipare tutti i soggetti che 

ne sottoscrivono il presente Atto di Impegno.  

Il Patto coordina il coinvolgimento attivo delle realtà locali (durante e dopo il progetto LIFE 

BEEadapt) finalizzato a promuovere l’approccio BEEadapt e condividere un’Agenda locale 

orientata all'adattamento degli impollinatori al cambiamento climatico. In particolare il Patto:  

- Mette a sistema la programmazione e la pianificazione esistente per facilitare l’accesso 

ai finanziamenti per gli attori del territorio 

- Produce documenti di supporto alla gestione ambientale degli interventi 
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- Costruisce le condizioni per massimizzare l’efficacia degli interventi nel territorio di 

riferimento in un’ottica di rete ecologica 

- Utilizza gli accordi di custodia del territorio come principali strumenti di attuazione per 

la gestione delle infrastrutture verdi favorevoli agli impollinatori.  

 

SI STIPULA IL PRESENTE ATTO 

 

Tra 

 

[nome] 

[nome] 

 

Art. 1 Principi e finalità 

I sottoscrittori del presente Atto si impegnano, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad 

operare in un quadro di forte valorizzazione del principio di sussidiarietà e integrazione delle 

strategie attivando tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi 

condivisi.  

In congruenza con le direttive e gli strumenti di pianificazione e di programmazione in 

premessa, il Patto è teso alla realizzazione di un programma di attività ed interventi di interesse 

comune, nel proprio ambito territoriale di riferimento (art. 2), con politiche integrate e il più 

possibile unitarie, perseguendo nel contempo gli obiettivi della semplificazione amministrativa, 

dell’innovazione e dell’efficacia, efficienza ed economicità delle azioni previste. 

Art.2 Ambito di intervento 

L’ambito di intervento del Patto è [area]. [Breve descrizione] 

Art.3 Metodologia di gestione del processo 

Per gestire opportunamente il processo del Patto, si è tenuto conto dei seguenti criteri generali: 

- l’attivazione di un processo partecipativo aperto e inclusivo per una esaustiva 

identificazione dei problemi e per la definizione delle azioni, fondamentali per conseguire 

risultati concreti e duraturi; 

- la coerenza del Patto al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inserisce 

ed agli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti sul territorio. 

Il Patto, da un punto di vista metodologico ha sviluppato le seguenti fasi: 

- Analisi 

- Obiettivi 

- Agenda locale 

- Sottoscrizione Atto 

- Attivazione di un sistema di controllo e monitoraggio 

Art.4 Obiettivi del Patto 

[Obiettivi a livello locale: azioni di governance, azioni concrete, azioni di educazione e 

sensibilizzazione] 
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Art.5 Azioni dell’Agenda locale per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti 

climatici 

Il Patto individua e condivide attraverso la sottoscrizione del presente Atto un’Agenda locale 

(Allegato XXX), composta da azioni concorrenti al raggiungimento degli obiettivi del Patto e si 

configura come una raccolta di schede destinata ad essere costantemente aggiornata e 

arricchita. Per ciascuna delle azioni, sono elencati: gli obiettivi e le linee di intervento cui si 

riferisce; la natura e la descrizione dell’azione; l’ambito territoriale di riferimento; la proprietà 

dell’area; una stima delle risorse complessive già allocate e di quelle ancora da reperire con le 

relative fonti di finanziamento; il soggetto responsabile della realizzazione e della gestione 

dell’intervento e gli altri soggetti coinvolti; i tempi di realizzazione dell’azione.  

Art.6 Governance: attori, ruoli e impegni 

- Soggetto coordinatore: Il soggetto coordinatore del Patto, per tutto quanto concerne 

l’attuazione e il rispetto delle condizioni di cui al presente Patto, è [nome]. Esso, 

nell’ambito di decisioni condivise attraverso il processo partecipativo del Patto e 

approvate per le singole azioni proposte dagli organi competenti di ciascun soggetto 

sottoscrittore, con la collaborazione del Comitato di Coordinamento, svolge i seguenti 

compiti: (i) coordina l’attuazione di quanto previsto dal Patto, anche in collaborazione 

con i responsabili di eventuali procedimenti correlati; (ii) assicura l’attivazione della 

metodologia, con i relativi strumenti e regole, a supporto dell’attività contrattuale; (iii) 

coordina il processo complessivo di attuazione dell’Agenda anche mediante periodiche 

riunioni con i soggetti promotori ed attuatori delle singole azioni; (iv) verifica il rispetto 

degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ponendo in essere le iniziative idonee a 

garantire la completa realizzazione delle azioni previste; (v) propone le eventuali 

modificazioni e/o integrazioni al Patto; (vi) promuove forme organizzative funzionali alla 

partecipazione a programmi e progetti europei, nazionali e regionali, ecc.. 

- Soggetti coinvolti nell’attuazione dell’Agenda locale: Tra i sottoscrittori del presente 

Atto, vi sono i soggetti responsabili della fattiva realizzazione di ogni singola azione 

come prevista dall’Agenda stessa. Tali soggetti si impegnano a: (i) assicurare la 

completa realizzazione dell’azione cui sono preposti, nel rispetto delle previsioni dei 

tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti delle risorse finanziarie fissate dal Patto; (ii) 

concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l’attivazione e la messa a punto del 

processo operativo teso alla completa realizzazione dell’azione; (iii) concorrere ad 

organizzare, valutare e monitorare l’attivazione e la messa a punto del processo 

operativo teso al raggiungimento degli obiettivi del Patto; (iv) collaborare con il soggetto 

coordinatore alla verifica dell’attuazione degli impegni. 

Art.7 Risorse 

In relazione alle risorse necessarie per sostenere il processo di attuazione del Patto, tutti i 

soggetti sottoscrittori si impegnano a ricercare, ognuno per la propria competenza ed in forma 

solidale, i necessari finanziamenti anche nei fondi europei diretti e/o nei fondi strutturali e 

regionali.  

Art.8 Tempi di attuazione e durata 

I tempi di attuazione del Patto sono quelli definiti nelle singole schede-intervento comprese 

nell’Agenda e nelle azioni che saranno successivamente definite e concordate nei successivi 
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aggiornamenti. Inoltre, per la sua natura di processo condiviso continuo, il Patto non ha un 

termine temporale prefissato, ma resta in essere fino a che rimane viva la volontà di mantenere 

la propria adesione da parte dei sottoscrittori o di aderirvi da parte di nuovi soggetti 

sottoscrittori. 

Art.9 Modalità di nuove adesioni 

Anche successivamente alla sottoscrizione del presente Atto è consentita l’adesione di nuovi 

soggetti pubblici e privati, purché ne riconoscano finalità, obiettivi e strategia. Possono peraltro 

aderirvi i soggetti privati, associazioni ed altri enti ed organismi pubblici che, con la loro azione, 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici del Patto nei diversi campi d’azione.  

Art.10 Adempimento, revoca e recesso 

La mancata attuazione, verifica e monitoraggio dell’Agenda di cui all’articolo 5 per fatto 

imputabile al soggetto responsabile dell’attuazione di un’azione dà luogo ad inadempimento.  

In tale ipotesi questi comunica con lettera raccomandata o PEC la natura dell’inadempimento 

ed in ragione della sua gravità assegna un termine congruo per l’adempimento tardivo, ove 

questo risulti ancora utile. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle 

eventuali indicazioni del soggetto responsabile, quest’ultimo attiva le procedure per la revoca 

della responsabilità sull'azione e di eventuali fondi qualora ne avesse la titolarità. I soggetti 

aderenti al Patto possono recedere, con motivato provvedimento approvato dall’organo 

competente dell’Ente.  

Art.11 Approvazione ed efficacia 

Quanto previsto dal presente Atto, è sottoposto alla formale sottoscrizione da parte dei soggetti 

aderenti, attraverso il rappresentante legale, o suo delegato. 

Allegati 

- Scenari climatici e mappe e valutazione dei servizi ecosistemici   

- Modelli degli accordi di custodia del territorio  

- Quadro programmatico in favore dell’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti 

climatici e criteri integrativi 

- Quadro pianificatorio e criteri per l'integrazione delle infrastrutture verdi orientate 

all’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici 

- Abaco e linee guida per la realizzazione delli infrastrutture verdi orientate 

all’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici   

- Agenda locale 
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MODELLO SCHEDA AGENDA 

 

Scheda 

N. XX 
[nome] 

TEMA XX 

OBIETTIVO  XX 

TIPOLOGIA 

o Comunicazione e formazione 

o Governance 

o Azioni concrete 

LOCALIZZAZIONE  

DESCRIZIONE  

OBIETTIVI  

SOGGETTO 

ATTUATORE 
 

ALTRI ATTORI 

COINVOLTI 
 

INDICAZIONI 

TEMPORALI  

• Avvio: XX 

• Termine: XX 

FINANZIAMENTO 

Risorse finanziarie complessive: 

(€) 
XX 

Di cui disponibili XX 

risorse pubbliche: 

 

Fonte di finanziamento 

ottenuto: 

 

risorse private: 

 

Fonte di finanziamento 

ottenuto: 

 

Di cui da reperire: 

Possibili strumenti di 

finanziamento:  

 

REFERENTE DELLA 

SCHEDA 

• Nome e cognome: XX 

• Ente o organizzazione: XX 

• Email: XX 
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2.3 Gli accordi di collaborazione per la realizzazione di infrastrutture verdi 

(IV), per la custodia del territorio (Land Stewardship) e la promozione 

della corretta gestione delle IV per l’adattamento degli impollinatori ai 

cambiamenti climatici 

 

Cos’è la custodia del territorio? 

La custodia del territorio o Land Stewardship (LS) è una strategia di conservazione della natura e 

del territorio che ha l’obiettivo di portare benefici sia ai proprietari dei terreni o alle aziende 

agricole, sia alla comunità in generale. Al centro della strategia vi sono accordi volontari tra i 

proprietari o gli utilizzatori di terreni e le organizzazioni di custodia del territorio: veri e propri 

contratti da adattare in base alla legislazione locale e alla tipologia di soggetti coinvolti.  

Perché il Life BEEadapt usa gli accordi custodia del territorio?  

Il Life BEEadapt promuove la realizzazione di infrastrutture verdi in aree agricole per aumentare la 

resilienza degli insetti impollinatori ai cambiamenti climatici. Tramite gli accordi di LS in cui sono 

definiti gli impegni delle parti coinvolte, il progetto sostiene aziende agricole nell'adottare buone 

pratiche di gestione che determinano un incremento nella capacità di generare i servizi ecosistemici 

di interesse per gli impollinatori e l’impollinazione.  

Qual è il ruolo della custodia del territorio nel Life BEEadapt?  

I Patti per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici costituiscono il quadro 

istituzionale in cui agisce la custodia del territorio (predisposizione dei modelli, analisi delle criticità 

e delle soluzioni comuni alle aree coinvolte nel progetto) e il banco di cooperazione tra attori 

istituzionali e privati. La relazione tra i due strumenti costituisce un ingranaggio essenziale della 

logica del progetto, che agisce sia sulla governance generale di una determinata area, sia sulla 

reiterazione delle azioni concrete per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati, nel tempo 

e nello spazio. Il sistema così impostato permetterà di ampliare il numero e il tipo di attori che 

aderiscono ai Patti e contestualmente di estendere le infrastrutture verdi da realizzare e gestire in 

una chiave di resilienza per gli impollinatori.  

Nell’ambito del Tavolo per l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici (T.3.2) il 

progetto ha sviluppato i modelli degli accordi di LS da utilizzare (i) per la gestione delle 

infrastrutture verdi da realizzare nelle azioni dimostrative (ii) per replicare la realizzazione e 

gestione delle infrastrutture verdi nell’ambito dei Patti locali.  

Chi è coinvolto?  

Le parti coinvolte negli accordi variano in base ai casi specifici. Di seguito si riporta una possibile 

casistica per il progetto BEEadapt (non esaustiva, da implementare):  

1. Negli accordi relativi alle azioni dimostrative sono coinvolti: il beneficiario del Life BEEadapt 

responsabile di realizzare le IV con i fondi Life+ e agente come organizzazione di custodia del 

territorio; le aziende agricole responsabili di gestire le IV; i proprietari delle aree quando non 

coincidenti né con il beneficiario, né con le aziende agricole ed è necessario il loro coinvolgimento 

nell’accordo (es. in Comunanza agraria di Fematre)  

2. Gli accordi da siglare in fase di replicabilità, nell’ambito dei patti possono essere tra:  

- le aziende agricole che si impegnano a realizzare e gestire le infrastrutture verdi e i proprietari 

delle aree (es. Comunanza agraria di Fematre);  
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- le aziende agricole che si impegnano a realizzare e gestire le infrastrutture verdi e l’ente gestore 

dell’area protetta che agisce come organizzazione di custodia del territorio (es. Parco 

dell’Appennino Tosco Emiliano, Roma Natura);  

- il proprietario di un terreno e una ONG/associazione che si impegna a realizzare e gestire le 

infrastrutture verdi;  

- le aziende agricole che si impegnano a realizzare e gestire le infrastrutture verdi in aree demaniali 

(es. fasce spondali, fasce frangimento) e un ente intermedio che agisce come organizzazione di 

custodia del territorio e da intermediario con il demanio per la concessione delle aree (es. Provincia 

di Latina nel Life GREENCHANGE) 
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2.4  Modello di accordo 

  

  

Accordo di collaborazione per la realizzazione di infrastrutture verdi 

(IV), per la custodia del territorio (Land Stewardship) e la promozione 

della corretta gestione delle IV per l’adattamento degli impollinatori ai 

cambiamenti climatici 

Tra  

Azienda Agricola ________________, (P. IVA _______________), con sede in 

_____________________(__), rappresentata dal Sig. ____________ (C.F.: 

______________________) autorizzato a firmare in quanti titolare della medesima azienda 

di seguito indicato come «il Proprietario» 

  

E 

[Ente beneficiario del contributo Life] che in questo contesto agisce come organizzazione 

di custodia del territorio, con sede in [indirizzo], rappresentata dal [Sig./Sig.ra/Dott. Nome e 

Cognome della persona autorizzata a firmare], in qualità di [qualifica entro l’ente], autorizzato 

a firmare attraverso [indicare il documento che conferma la sua capacità a rappresentare 

l’organizzazione e firmare l’accordo] 

Di seguito indicato come « [Nome dell’ente] » 

  

  

PREMESSO  

- che [Nome dell’ente], quale partner del progetto denominato Life BEEadapt - A pact for 

pollinator adaptation to climate change - LIFE21-CCA-IT-LIFE BEEadapt/10107459, è 

beneficiario di un contributo europeo; 

- che nell’ambito di detto progetto è previsto la realizzazione di Infrastrutture verdi con 

l’obiettivo di mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici sugli impollinatori e di rafforzarne le 

funzioni ecosistemiche garantendo loro la disponibilità di risorse trofiche e siti di nidificazione. 

- che l’oggetto del presente accordo di collaborazione è la realizzazione e la manutenzione 

ordinaria di parte delle infrastrutture verdi espressamente previste nella sotto-azione ________ 

del progetto LIFE BEEadapt così come progettate nell’ambito dello specifico programma di 

interventi a favore degli insetti impollinatori approvato con [inserire determina o altro]; 

- che le Infrastrutture verdi (IV) previste nel programma degli interventi saranno realizzate 

sulle particelle catastali di seguito indicate, di proprietà di [specificare se di esclusiva titolarità 

dell’azienda agricola o parte dell’azienda agricola e parte facenti parte del Demanio pubblico, 

ecc]:  

Foglio Particella  Proprietà Superficie (ha) Uso del suolo 
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- che il proprietario, condividendo pienamente il valore sperimentale degli interventi da attuare 

intende prestare la massima collaborazione per favorire il raggiungimento degli obiettivi 

individuati finalizzati a dimostrare che è possibile consentire l’affidamento alle singole aziende 

agricole della gestione e la manutenzione di infrastrutture verdi, e quindi conservare, all’interno 

di un’azienda agricola produttiva, connessioni ecologiche funzionali a incrementare e 

diversificare le fioriture, quindi a ripristinare la sincronia tra i periodi di fioritura e i periodi di 

involo degli impollinatori e a fornire siti rifugio; 

- che le parti si danno reciprocamene atto che, mediante l’esecuzione delle specifiche attività 

di gestione affidate al proprietario, sarà conseguito un sensibile miglioramento delle condizioni 

degli impollinatori e conseguentemente dei servizi ecosistemici forniti; 

- che mediante la piena realizzazione dell’iniziativa progettuale le parti garantiranno una 

gestione rispettosa ed efficace dell’area ed il miglioramento complessivo e generale dello stato 

di conservazione del patrimonio naturale; 

- che le aree interessate dagli interventi dimostrativi previsti dal presente accordo ricadono 

all’interno del perimetro dell’azienda; 

- che il proprietario condividendo le complessive finalità dell’iniziativa progettuale, consapevole 

dei benefici tangibili ed intangibili dell’iniziativa, si impegna ed obbliga a procedere 

all’esecuzione di tutte le attività oggetto del presente accordo; 

 

 

 Tutto ciò premesso e ritenuto le parti contraenti con la sottoscrizione del presente 

accordo stipulano e convengono quanto segue: 

Impegni del proprietario 

Con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione per la realizzazione di IV e la 

custodia del territorio, il proprietario si impegna a: 

1. realizzare le attività previste nel programma degli interventi approvato con [inserire 

determina o altro] che il proprietario dichiara di ben conoscere; 

2. consentire l’accesso e lo svolgimento delle funzioni di competenza all’organizzazione di 

custodia del territorio che dovrà fornire la necessaria consulenza per la corretta e coerente 

gestione dell’area; 

3. procedere in proprio allo svolgimento di tutte quelle attività di manutenzione e migliore 

conservazione delle aree oggetto del presente accordo che si renderanno necessarie in 

conformità con gli obiettivi del progetto LIFE; 
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4. promuovere la conoscenza del patrimonio naturale e, più in generale, la valorizzazione 

ecologica delle aree designate nonché a promuovere pratiche agricole sostenibili, necessarie 

per migliorare l’adattamento degli impollinatori ai cambiamenti climatici; migliorare la 

conservazione del patrimonio naturale dell’area, gestirlo e proteggerlo in accordo con la rete 

ecologica locale; 

5. consentire, per tutta la durata del presente accordo, l’accesso presso dette aree a tecnici 

del [nome Ente beneficiario del contributo Life] e dei tecnici verificatori incaricati dal proponente 

dell’iniziativa e/o funzionari delegati delle necessarie verifiche e controlli a livello nazionale e/o 

comunitario; 

6. consentire l’installazione sulle aree oggetto dell’intervento della prevista cartellonistica 

che verrà predisposta a cura spesa del [nome Ente beneficiario del contributo Life] prevista dal 

Progetto LIFE BEEadapt. 

  

Istruzioni di gestione 

Le infrastrutture verdi, secondo la definizione comunitaria, sono “reti di aree naturali e 

seminaturali, pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite 

in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici”.  

Le formazioni lineari ed areali oggetto delle azioni [numero/codice progetto dimostrativo] 

rappresentano corridoi costituiti da fasce di vegetazione che permettono di incrementare la 

complessità del mosaico ambientale in ambito agricolo, periurbano e urbano. La loro efficacia 

funzionale dipende sia da fattori intrinseci (area del corridoio, ampiezza, collocazione rispetto 

ad aree analoghe, qualità ambientale, tipo di matrice circostante) che da fattori estrinseci 

(caratteristiche eco-etologiche delle specie che possono utilizzarlo). La connessione consente 

quelle funzioni necessarie al mantenimento della vitalità di popolazioni di determinate specie 

sensibili, di comunità, ecosistemi e processi biologici.  

Il mantenimento di una continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti 

naturali (spesso residuali) viene considerato come una possibile strategia che si pone come 

obiettivo la mitigazione degli effetti della frammentazione su popolazioni e comunità.  

Numerose sono le interazioni dell’agricoltura nei confronti della biodiversità e numerosi sono 

gli aspetti positivi  apportati da quest’ultima al settore agricolo; inoltre, il miglioramento, lo 

sviluppo e la gestione delle infrastrutture verdi in ambito agricolo determina una maggiore 

concretezza e incisività all’indirizzo comunitario sullo sviluppo del carattere multifunzionale 

dell’agricoltura. 

Nello specifico, la quantità e qualità della vegetazione consentiranno di ampliare la durata 

complessiva delle fioriture delle specie che attraggono uno o più gruppi di insetti impollinatori. 

La creazione, il ripristino e la conservazione delle formazioni lineari ed areali oggetto dell’azione 

suddetta devono quindi svilupparsi secondo i criteri descritti nell’abaco delle specie da usare 

per la realizzazione delle infrastrutture verdi redatto dal progetto BEEadapt (T.5.1), declinati 

nelle seguenti categorie: 

1. Sostenibilità agronomico-ambientale 

2. Caratteristiche fenologiche delle specie utilizzate e attrattività per gli impollinatori 

3. Assenza di tossicità e allergenicità (soprattutto nelle aree urbane e periurbane) 

4. Criteri estetici (soprattutto nei parchi urbani e periurbani) 
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5. Coerenza con le normative vigenti 

6. Caratteristiche architettonico-strutturali dell’infrastruttura verde (habitus delle specie, 

colori e forma dei fiori)  

  

Dettagli operativi delle attività di gestione 

1. Il proprietario con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di accettare e di seguire 

le istruzioni per la realizzazione delle IV e per la loro gestione e mantenimento;  

2. Il proprietario si impegna quindi a supportare una attività di monitoraggio per verificare 

l'evoluzione del sito e delle specie necessaria per consentire al Comune di stimare gli effetti 

delle misure attuate; 

3. Il [nome Ente beneficiario del contributo Life], verificate le rispettive risultanze, potrà fornire 

al proprietario ulteriori istruzioni necessarie alla migliore realizzazione degli obiettivi del 

progetto; 

4. Il proprietario si impegna altresì a fornire annualmente (entro il 31 dicembre) [nome Ente 

beneficiario del contributo Life] un sintetico rapporto degli interventi eventualmente 

realizzati per il mantenimento delle infrastrutture verdi realizzate sul/i terremo/i di 

proprietà; 

5. Il [nome Ente beneficiario del contributo Life] si impegna a fornire ogni assistenza e 

supporto al proprietario per la gestione sostenibile del sito di intervento; 

6. Il proprietario si impegna ad acquisire dal [nome Ente beneficiario del contributo Life] il 

preventivo parere di natura consultiva prima di procedere alla realizzazione di eventuali  

interventi che possano avere un impatto significativo sul funzionamento ecologico delle aree 

oggetto di questo accordo e che possano pregiudicare, impedire o rallentare la realizzazione 

degli obiettivi di programma; 

7. Il proprietario è autorizzato sin d’ora a rendere nota alla [nome Regione di riferimento] la 

sua partecipazione all’iniziativa progettuale con indicazione delle concrete iniziative 

realizzate nell’ambito del progetto anche al fine di fruire di eventuali premialità di 

partecipazione a bandi  

8. Il [nome Ente beneficiario del contributo Life] si impegna a rilasciare al proprietario tutte le 

necessarie attestazioni, certificazioni  e/o dichiarazioni per l’eventuale presentazione di 

future domande di contributo in tale ambito. 

  

Restrizioni sull'uso del suolo 

Il proprietario con la sottoscrizione del presente accordo si impegna e da espressamente atto 

della sussistenza delle seguenti restrizioni nell’utilizzo delle aree oggetto dell’intervento e 

segnatamente: 

- Usi industriali: non sarà consentito installare pannelli pubblicitari, impianti energetici come 

mulini a vento, pannelli solari o mini centrali idroelettriche, antenne di telecomunicazione e 

simili; 

- Discariche e rifiuti: non è consentito scaricare, immagazzinare o seppellire rifiuti liquidi o 

solidi di alcun tipo; 

- Cambiamenti nella topografia: non è permesso lo scavo o l'alterazione del rilievo della 

proprietà né l’estrazione di minerali; 



 

Deliverable D.3.2 - LIFE BEEadapt Governance toolkit 

 

 

28 

- Elementi singolari: non è permesso demolire, tagliare o cambiare muretti a secco, alberi 

isolati, margini erbosi o qualunque elemento singolare della proprietà; 

- Flora e fauna: non è consentito introdurre alcuna specie di flora o fauna nelle aree oggetto 

dell’intervento; 

- Manutenzione delle strade e degli accessi: non è consentito disegnare nuove strade/accessi 

o modificare quelle esistenti nelle aree oggetto dell’intervento. 

  

Responsabilità 

1. Le parti si danno reciprocamente atto della insussistenza di alcun eventuale vincolo di 

solidarietà attiva e /o passiva rispetto a danni futuri cagionati a terzi nell’esecuzione delle 

attività previste nell’iniziativa progettuale rilasciando sin d’ora espressa e reciproca 

dichiarazione di manleva; 

2. le parti si danno reciprocamente atto che il proprietario non potrà essere ritenuto 

responsabile né chiamato a rispondere di eventuali e future richieste di ripetizione indebito 

formulate dalle competenti autorità nazionali e comunitarie se non direttamente riferite e/o 

riferibili ad eventuali gravi inadempimenti a sé ascrivibili. 

  

Spese e Pagamenti 

1. Le parti si danno reciprocamente atto che sono integralmente a totale carico del [nome Ente 

beneficiario del contributo Life] tutti i costi, oneri e spese che si rendono necessari per la 

realizzazione, manutenzione e l’utilizzo delle aree in conformità alle azioni previste dal 

presente accordo, come indicato al successivo punto 3. 

2. Le parti si danno reciprocamente atto che sono integralmente a totale carico del [nome Ente 

beneficiario del contributo Life] tutti i costi, oneri e spese connessi e correlati alle attività di 

monitoraggio dell'accordo e alla consulenza al proprietario. 

3. Per i lavori e i servizi di cui al presente accordo, così come specificati al [numero/codice 

progetto dimostrativo], il [nome Ente beneficiario del contributo Life] riconosce all’Azienda 

________________________, (P. IVA ______________) (CODICE CIG: ____________), 

con sede in Via ____________________ (__)  un compenso complessivo pari a € 

_____________ (comprensivi dell’IVA e dei contributi integrativi), che sarà corrisposto in 

un’unica soluzione a sottoscrizione del presente accordo. 

  

Durata dell’accordo 

Le parti si danno reciprocamente atto che la validità ed efficacia del presente accordo coincide 

con la durata del Progetto LIFE BEEadapt e che potrà essere estesa sino ad un massimo di anni 

dieci decorrenti dalla firma del presente accordo. 
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Risoluzione delle controversie 

Clausola compromissoria 

1. Le parti convengono che qualsiasi controversia dovesse sorgere tra loro per l'interpretazione 

o nell’esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto sarà deferita ad un 

Collegio arbitrale composto da tre arbitri che giudicherà secondo diritto; 

2. A tale scopo ciascuna parte nominerà un proprio Arbitro e i due Arbitri nomineranno il terzo 

che presiederà il Collegio; 

3. In mancanza di accordo il terzo Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di […] o 

in alternativa dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di […] 

Contratto predisposto in n. 4 originali, siglate in ogni pagina e debitamente sottoscritte. 

  

 

[Luogo], [data] 

  

  

Per il Proprietario      

[Azienda agricola]  

Dott. …                                                

Firma                                                                          

   

……………………………………. 

 

  

Per l'organizzazione di custodia del territorio 

[Ente beneficiario del contributo Life]  

… 

Firma 

   

……………………………………. 

  

  

  

Il referente tecnico del [Ente beneficiario del contributo Life] è …  
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3. La programmazione in favore dell’adattamento degli impollinatori ai 

cambiamenti climatici 

 

Il progetto Life BEEadapt si è occupato di analizzare le risorse finanziare attive nel periodo di 

programmazione corrente evidenziando quelle adatte per favorire l’adattamento degli impollinatori 

ai cambiamenti climatici. L’obiettivo è quello di arricchire il quadro delle misure e degli interventi 

implementabili, oltre quelli specificatamente pensati dal legislatore per gli impollinatori. Pertanto, 

come evidenziato già durante i lavori del Tavolo, si tratta di mettere a sistema le misure della PAC 

attive su I e II pilastro, le misure dei PR FESR regionali e quelle del PNRR. In questo modo si 

intende mettere a disposizione di aziende agricole e enti locali un quadro ampio ed esaustivo.  

 

 

3.1 PAC 2023-2027 

 

Le scelte concepite nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 hanno incluso e integrato la maggiore 

ambizione ambientale configurata a livello europeo (Green Deal europeo, Strategia Farm to Fork, 

Strategia europea sulla Biodiversità per il 2030 e Quadro 2030 per il clima e l'energia), strutturando 

in termini innovativi già il I Pilastro del Piano, così da rispondere agli intenti in materia di clima, 

ambiente, benessere degli animali e contrasto alla resistenza antimicrobica. La tradizionale 

caratterizzazione ambientale espressa dallo Sviluppo Rurale è stata, in tal modo, rafforzata dai 

contenuti degli obiettivi generali e specifici, ai quali risponde anche il I pilastro, di importanza 

dirimente per il sostegno alla transizione verde. Le risorse impegnate, circa un terzo del totale PSP 

23-27, hanno ulteriormente definito l'importanza degli interventi con finalità climatico-ambientali, 

rappresentati da pratiche agro-ecologiche diversificate (eco-schemi, interventi agro-climatico-

ambientali (ACA), produzione biologica, benessere animale, interventi forestali, investimenti per la 

sostenibilità ambientale, indennità Natura 2000, Direttiva acque). Gli eco-schemi, destinatari del 

25% delle risorse assegnate agli Aiuti Diretti, "premiano" gli agricoltori che scelgono di assumere 

volontariamente impegni aggiuntivi alla condizionalità e indirizzati alla sostenibilità ambientale e 

climatica rispondendo agli obiettivi specifici (OS) definiti dalla PAC. 

Nell’ambito della programmazione della Politica Agricola Comune sono stati predisposti misure e 

interventi specifici per gli impollinatori, selvatici e non (Cfr. 3.1.1), e misure e interventi che 

favoriscono gli impollinatori in modo più o meno diretto, attraverso azioni rivolte a gestire e limitare 

dei diserbanti e dei fitofarmaci; alla realizzazione e al mantenimento di aree e connessioni 

ecologiche e a pratiche agro-ecologiche. Relativamente a quest’ultimo punto, nel paragrafo 3.1.2 

sono riportati sia gli eco-schemi di interesse, sia gli interventi dei Comparti dello Sviluppo Rurale 

delle attivati nelle regioni target, con la relativa dotazione finanziaria nelle regioni target (Emilia 

Romagna, Toscana, Lazio, Marche). 
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3.1.1 Misure e interventi specifici per gli impollinatori 

 

Ecoschema 5 Misure specifiche per gli impollinatori 218,4 Mln € (fondi UE) 

L’Ecoschema 5 risponde all’Obiettivo Specifico 6 della PAC “Contribuire ad arrestare e invertire la 

perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi” 

attraverso la diffusione di colture a perdere di interesse apistico e un uso sostenibile e ridotto della 

chimica (diserbanti/fitosanitari) dove il mantenimento di piante di interesse apistico garantisce la 

presenza di risorse nutritive per gli insetti impollinatori, essenziali per la biodiversità; i divieti e le 

limitazioni all’uso di diserbanti e altri prodotti fitosanitari, affrontano una delle principali cause di 

declino della presenza e diversità di impollinatori selvatici e non, rappresentata dall’esposizione 

alla tossicità di tali prodotti. In questo modo l’Ecoschema 5 intende creare le condizioni favorevoli 

allo sviluppo degli insetti impollinatori concorrendo all’obiettivo di invertire la tendenza alla loro 

diminuzione. 

Applicazione su superfici con colture arboree: su una superficie minima di almeno 0,25 ettari 

contigui, con una larghezza minima di 20 metri mantenimento nell’anno di impegno, di una 

copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanee o seminate 

nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma. Il 

mantenimento viene assicurato tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante. 

La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno. 

IMPEGNI 

Non eseguire operazioni di 

sfalcio, trinciatura o sfibratura 

delle piante di interesse apistico 

su tutta la superficie delle 

coltivazioni arboree, per tutto il 

periodo dalla germinazione al 

completamento della fioritura. 

Non utilizzare diserbanti chimici 

ed eseguire il controllo 

esclusivamente meccanico o 

manuale di piante infestanti non 

di interesse apistico su tutta la 

superficie delle coltivazioni 

arboree oggetto di impegno. 

Non utilizzare gli altri prodotti 

fitosanitari durante la fioritura sia 

della coltura arborea sia della 

coltura di interesse apistico su 

tutta la superficie delle 

coltivazioni arboree oggetto di 

impegno durante il resto 

dell’anno applicare le tecniche 

della difesa integrata. 

Applicazione su superfici a seminativo: mantenimento nell’anno di impegno di una copertura 

dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) spontanee o seminate su una 

superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui con una larghezza minima di 20 metri e una 

distanza da 3 a 5 metri (fascia di rispetto) da colture limitrofe non soggette a limitazione dell’uso 

di prodotti fitosanitari. 
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IMPEGNI 

Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o 

sfibratura delle piante di interesse apistico sulla 

superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo 

dalla germinazione al completamento della fioritura. 

Fino al completamento della fioritura non utilizzare 

i diserbanti chimici e gli altri prodotti fitosanitari 

sulla superficie oggetto di impegno ed eseguire il 

controllo esclusivamente meccanico o manuale di 

piante infestanti non di interesse apistico sulla 

superficie oggetto di impegno. 

 

 

SRA18/ACA18 Impegni per l’apicoltura 24,6 Mln € (fondi UE); 21,6 Mln € (fondi IT) 

1 Mln € Emilia Romagna 

3 Mln € Toscana 

L'intervento incentiva l'attività apistica in aree ad agricoltura estensiva e di valore naturalistico 

riconoscendo l'importante servizio ecosistemico che l'apicoltura lascia al territorio: contribuisce al 

mantenimento di un’agricoltura estensiva e alla conservazione della flora spontanea ad alto valore 

naturalistico. 

È previsto un pagamento annuale per alveare a favore dei beneficiari che praticano l'attività apistica 

in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico. Gli impegni 

riguardano le aree, individuate dalle Regioni e PPAA, ad agricoltura estensiva e di valore 

naturalistico, come ad esempio aree intermedie quali i sistemi agro-forestali, in quanto l’attività 

svolta dalle api, insieme a quella svolta dagli insetti pronubi, contribuisce al mantenimento di 

un’agricoltura estensiva e alla conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico. 

Dall’intervento sono escluse le aree Natura 2000 individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE 

(“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”). 

L’intervento, mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di 

apicoltura volte alla tutela della biodiversità, laddove l’equilibrio tra specie allevate e specie 

selvatiche (apoidei imenotteri), compresi gli impollinatori in senso generale (es. lepidotteri, 

coleotteri, ditteri, ortotteri etc), non pesi a svantaggio della popolazione degli impollinatori in 

termini di biodiversità.  

Le azioni di cui si compone l'intervento sono a favore sia dell’apicoltura stanziale che di quella 

nomade. 
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3.1.2 Misure e interventi a favore degli impollinatori 

 

Ecoschema 2 Inerbimento delle colture arboree 782,2 Mln € (fondi UE) 

L'eco-schema 2, che interessa le superfici investite a colture arboree (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), 

mira a promuovere la riduzione dell'erosione dei suoli, a limitare la lisciviazione dei nutrienti 

contribuendo a ridurre il potenziale inquinamento delle acque sotterranee, alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici favorendo maggiori apporti unitari di sostanza organica nel suolo e, al 

contempo, ridurre l'emissione di CO2 nonché a limitare i rischi e gli impatti legati all'utilizzo degli 

erbicidi. 

IMPEGNI 

Assicurare la presenza di copertura vegetale 

erbacea spontanea o seminata su almeno il 70% 

della superficie oggetto di impegno, tra il 15  

settembre e il 15 maggio dell’anno successivo. 

Durante tutto l’anno, gestire la copertura vegetale 

erbacea esclusivamente mediante operazioni 

meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura. 

 

 

 

 

Ecoschema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento 819,2 Mln € (fondi UE) 

L'eco-schema 4 è prioritariamente rivolto all’Obiettivo Specifico 5 “Promuovere lo sviluppo 

sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo e l'aria, anche 

riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche” e all’Obiettivo Specifico 4 “Contribuire alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi anche riducendo le emissioni di 

gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio”. Ha per oggetto le superfici a seminativo 

e, attraverso la pratica dell'avvicendamento colturale prevista dagli impegni, concorre a preservare 

la fertilità dei suoli e la biodiversità nonché a ridurre lo sviluppo di infestanti e l'insorgenza di 

patogeni, oltre a favorire l'apporto di matrici organiche al suolo e ridurre l'utilizzo di fertilizzanti. 

IMPEGNI 

Attuare un avvicendamento 

almeno biennale sulla medesima 

superficie con la presenza di 

colture leguminose e foraggere, o 

di colture da rinnovo, inserendo 

nel ciclo di rotazione, per la 

medesima superficie, almeno una 

coltura miglioratrice proteica o 

oleaginosa, o almeno una coltura 

da rinnovo. 

Fatta eccezione per le aziende 

zootecniche, effettuare 

l’interramento dei residui di tutte 

le colture in avvicendamento. 

Sulle colture leguminose e 

foraggere non è consentito l’uso 

di diserbanti chimici e di altri 

prodotti fitosanitari nel corso 

dell’anno. Sulle colture da 

rinnovo è consentito 

esclusivamente l’uso della tecnica 

della difesa integrata o 

produzione biologica. 
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SRA01 (ACA1) Produzione integrata 60 Mln € Emilia Romagna 

29 Mln € Marche 

3 Mln € Lazio 

13 Mln € Toscana 

L’intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad 

adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per 

la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). 

Benefici per gli impollinatori: Tra le pratiche agronomiche ricomprese nei disciplinari di produzione 

integrata, per promuovere il mantenimento dell’agroecosistema naturale è prevista la necessità di  

assicurare la presenza di aree non coltivate, destinate a siepi, filari alberati, aree boscate, specchi 

d’acqua, ecc., in grado di garantire un  serbatoio di organismi utili che rappresentano una fonte di 

biodiversità essenziale al mantenimento della stabilità del sistema, tra questi ad esempio: bordure 

e siepi con piante nettarifere che determina un incremento significativo di organismi utili tra cui gli 

impollinatori. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali (aree Natura 2000, rete ecologica regionale, aree 

protette); 

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti dall’attività agricola;  

P03 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 

C03 Altri gestori del territorio 

Altri criteri di ammissibilità 

C04 Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase 

di coltivazione in forma singola o associata; 

C05 Le superfici eleggibili secondo le specificità delle Regioni/PPAA devono essere individuate in SQNPI. 

CRITERI PSN/CSR MARCHE 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 

C04 Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase 

di coltivazione in forma singola o associata; 

C05 Le superfici eleggibili devono essere individuate in SQNPI: 

- l'intervento viene attivato su tutto il territorio regionale per le seguenti colture: cereali, girasole, 

barbabietola da zucchero, pisello da industria, fagiolino da industria, fagiolo da industria, spinacio 

da industria, ortive da seme, cavolo, radicchio, insalate; 

- nell'ambito di un Accordo Agroambientale d'Area l'intervento interessa tutte le colture per le 

quali sono presenti i Disciplinari di produzione integrata. 

C06 La superficie minima oggetto d’impegno pari a 3 ettari che possono essere ridotti a 0,5 ettari in caso 

di frutta con “produzione integrata avanzata” in Accordo Agroambientale d'Area. 
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CRITERI PSN/CSR LAZIO 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati. 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole, 

C03 Altri gestori del territorio. 

Altri criteri di ammissibilità 

C04 Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase 

di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o 

associata; 

C05 Le superfici eleggibili sono esclusivamente le superfici vitate regionali individuate in SQNPI. 

C06 Superficie minima oggetto d’impegno pari ad 1 ettaro 

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali 

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali 

Criteri di ammissibilità  

C01 Agricoltori singoli o associati 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole 

C03 Altri gestori del territorio 

C04 Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)  

C05 Adesione al sistema SQNPI con l’intera superficie dell’Unità Tecnica Economica oggetto della 

domanda di aiuto 

Altri criteri di ammissibilità 

Superficie minima oggetto d’impegno pari ad 1 ettaro; per le colture ortive e officinali pari a 0,5 ettari. 
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SRA03 (ACA3) Tecniche lavorazione ridotta dei 

suoli 

1,3 Mln € Emilia Romagna 

1 Mln € Marche 

24,3 Mln € Lazio 

3 Mln € Toscana 

L’intervento risponde in via prioritaria all’esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso 

la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzino il disturbo e favoriscano il miglioramento 

della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione 

a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado 

dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all’erosione e al compattamento, nonché di 

contrastare la riduzione della sostanza organica e aumentare la capacità del terreno di assorbire e 

trattenere l'acqua. 

Benefici per gli impollinatori: Tecniche di lavorazione volta a minimizzare il disturbo e pratiche 

agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l’erosione (agricoltura 

conservativa) sono correlate alla capacità di favorire la presenza di comunità locali floristiche e 

faunistiche più ricche, diversificate ed eterogenee, impattando positivamente sul servizio 

ecosistemico relativo al mantenimento di popolazioni di insetti utili all’impollinazione che trovano 

rifugio e pascolo (Mantenimento di habitat/biodiversità). 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

Collocazione delle superfici aziendali in zona di Collina; 

Maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale. 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 

C03 Altri gestori del territorio. 

Altri criteri di ammissibilità 

C04 L’intervento è applicabile sulle superfici a seminativo;  

C05 I beneficiari aderiscono con una superficie minima definita dalle Regioni/PPAA secondo le specificità 

locali;  

C06 Sono ammissibili le sole colture annuali, salvo diverse scelte delle Regioni/PPAA. Le Regioni/PPAA 

definiscono le colture ammissibili. 

CRITERI PSN/CSR MARCHE 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole. 

Altri criteri di ammissibilità 

C04 L’intervento è applicabile sulle superfici a seminativo; 

C05 I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 5 ettari; 

C06 Sono ammissibili le sole colture annuali 

C07 Le superfici ammissibili sono solo quelle biologiche certificate Reg 848/2018; 
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C08 L’intervento SRA003 è attivabile solo con attivazione integrata con SRA006 “Introduzione delle 

colture di copertura e della bulatura”; 

C09 Predisposizione di un Progetto aziendale che riporta la gestione delle superfici sottoposte agli 

impegni con SRA003 e SRA006. 

CRITERI PSN/CSR LAZIO 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; aree caratterizzate da criticità ambientali  

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati.  

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole;  

Altri criteri di ammissibilità 

C04 L’intervento è applicabile sulle superfici a seminativo;  

C05 I beneficiari aderiscono con una superficie minima pari a 2 ettari; 

C06 Sono ammissibili le sole colture annuali. 

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali 

• Siti Natura 2000 

• Aree Protette e sir fuori Siti Natura 2000 

P02 Entità della SOI soggetta a impegno 

• % di SOI rispetto ai seminativi dell’UTE 

P03 Zone montane, con svantaggi naturali diversi o soggette a vincoli naturali 

• Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ex art.32 del reg. UE 1305/2013) 

Criteri di ammissibilità  

C01 Agricoltori singoli o associati. 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 

Altri criteri di ammissibilità 

C04 L’intervento è applicabile sulle superfici a seminativo; 

C05 superficie minima: 1 ha; 

C06 colture ammissibili: colture annuali e colture poliennali, queste ultime limitatamente all’anno di 

semina. 
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SRA05 (ACA5) Inerbimento colture arboree 3 Mln € Toscana 

L’intervento di inerbimento totale e continuativo delle colture arboree prevede un sostegno per 

ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare tecniche di gestione del cotico 

erboso utili a consolidarne la presenza e la funzionalità agroambientale. 

Benefici per gli impollinatori: La pratica dell’inerbimento e il divieto di uso di diserbanti chimici 

contribuiscono agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia “Dal 

produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” (COM/2020/380 final), 

relativamente alla riduzione delle perdite dei nutrienti e dell’uso dei pesticidi. L’intervento concorre 

inoltre agli obiettivi delle Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.  

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali 

• Siti Natura 2000 

• Aree Protette e sir fuori Siti Natura 2000 

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali 

• Zone vulnerabili da nitrati (ZVN) 

P03 Entità della SOI soggetta a impegno 

• • % di SOI rispetto alle colture arboree permanenti dell’UTE 

Criteri di ammissibilità  

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole. 

C03 Altri gestori del territorio 

Altri criteri di ammissibilità 

C05 L’intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture arboree permanenti. 

L’intervento si applica ai vigneti, agli oliveti e ai frutteti (castagneti esclusi). 

C06 superficie minima oggetto di impegno pari a 1 ha 
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SRA08 (ACA8) Gestione prati e pascoli 

permanenti 

4 Mln € Emilia Romagna 

6,5 Mln € Marche 

1 Mln € Toscana 

L’intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità e alla fornitura dei servizi eco-sistemici 

e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua, inoltre concorre alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi. I prati e pascoli permanenti, in quanto aree 

con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo considerate aree agricole ad 

alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat, 

contribuendo al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6.  

Benefici per gli impollinatori: Incentivando la tutela della biodiversità nella gestione dei prati e dei 

pascoli permanenti l'intervento produce anche benefici e impatti sugli impollinatori. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali. 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 

C03 Altri gestori del territorio; 

C04 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano tra i 

criteri C01, C02, C03. 

Altri criteri di ammissibilità 

C05 Superfici ammissibili: prati permanenti; prati - pascoli permanenti; pascoli permanenti. 

CRITERI PSN/CSR MARCHE 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 

C03 Altri gestori del territorio. 

Altri criteri di ammissibilità 

C05 Superfici ammissibili: prati - pascoli permanenti; pascoli permanenti 

C06 Gli animali devono essere allevati nella regione Marche ed avere il codice di stalla regionale 

C07 Presentazione di un piano di turnazione del pascolamento 

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali 

• Siti Natura 2000 

• Aree Protette e sir fuori Siti Natura 2000 

P03 Zone montane, con svantaggi naturali diversi o soggette a vincoli naturali 

• Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ex art.32 del reg. UE 1305/2013) 
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P04 A parità di punteggio, prioritaria la domanda con maggior numero di UBA 

Criteri di ammissibilità  

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 

C03 Altri gestori del territorio; 

Altri criteri di ammissibilità 

C05 Superfici ammissibili: prati permanenti; prati - pascoli permanenti; pascoli permanenti. 

C06 Superficie minima oggetto d’impegno pari a 2 ha 

C07 L’azienda deve possedere e mantenere una consistenza minima di stalla di almeno 5 UBA; per il 

calcolo della consistenza di stalla e del carico di bestiame sono prese in considerazione le UBA aziendali 

date da bovini, ovicaprini, equini appartenenti a razze autoctone e suini appartenenti a razze autoctone 
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SRA11 (ACA11) 
Gestione attiva infrastrutture 

ecologiche 

1 Mln € Emilia Romagna 

 

L’intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che assumono volontariamente 

impegni gestionali delle infrastrutture ecologiche, anche realizzate con misure dello sviluppo rurale 

(SRD04 – investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale) e/o con altri fondi comunitari, 

nazionali, regionali o già mantenuti con precedenti programmazioni di sviluppo rurale definite nelle 

azioni in cui si articola l’intervento, rimandando alle Regioni/PPAA la definizione delle azioni da 

attivare e delle caratteristiche delle infrastrutture ecologiche. 

Benefici per gli impollinatori: Contribuendo all’Obiettivo specifico 6, mediante la salvaguardia del 

paesaggio e delle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione 

della fauna selvatica, l'intervento è benefico sugli impollinatori. L’intervento finanzia infrastrutture 

ecologiche quali: Formazioni lineari arboreo/arbustive (Fasce Tampone, Siepi o Filari, Piantate); 

Formazioni lineari erbacee; Boschetti nei campi; Prati umidi, Marcite e Zone umide; Rete idraulica 

minore; Aree terrazzate agricole; Alberi isolati; Altri elementi tutelati dalla pianificazione territoriale 

individuati dalle Regioni/PPAA; Stagni, laghetti e maceri. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 

P03 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI). 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 

C03 Soggetti singoli o associati, di natura pubblica o privata, gestori delle superfici oggetto di impegno. 

Uniformare con SRD04 “Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati. Le Regioni e Province 

Autonome declinano nei documenti di attuazione del PSP le specifiche attuative del presente criterio”. 

Altri criteri di ammissibilità 

C04 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei 

criteri C01, C02, C03  

C05 Esistenza dell’infrastruttura ecologica all’atto della presentazione della domanda di aiuto nell’ambito 

della SAT aziendale. Fanno eccezione le fasce erbacee (Infrastruttura ecologica 10.2.1) e marcite e prati 

umidi (Infrastruttura ecologica 10.4.1).  

C06 Non ammissibilità dell’infrastruttura ecologica ancora oggetto di impegno nell’ambito della misura 10 

della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022. 
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SRA12 (ACA12) 
Colture a perdere corridoi 

ecologici fasce ecologiche 
900.000 € Emilia Romagna 

L’intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che si impegnano 

volontariamente a destinare una quota della superficie aziendale all’impianto di colture a perdere 

o alla costituzione di corridoi ecologici. In tal modo l’intervento intende promuovere pratiche 

agricole che esplicano un effetto benefico sulla biodiversità animale selvatica locale e che mirano 

a creare o ripristinare le condizioni favorevoli per la sussistenza, ovvero lo sviluppo e l’attività 

riproduttiva, della fauna selvatica e avifauna, incrementando il grado di connettività tra gli elementi 

naturali delle singole zone del territorio regionale e limitando le azioni di disturbo derivanti dalle 

attività agricole, così da creare un ambiente più propizio, anche per specie di interesse 

conservazionistico. 

Benefici per gli impollinatori: L’intervento mira a vietare l’uso di fitosanitari e a limitare l’uso di 

fertilizzanti entro colture a perdere e corridoi e fasce ecologiche. In particolare, in corridoi e fasce 

ecologiche l’intervento richiede di seminare un miscuglio di almeno die specie erbacee che 

garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine si 

favorire la funzione di rifugio della fauna selvatica e dell’entomofauna.  

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 

P03 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI). 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 

C03 Altri gestori del territorio. 

Altri criteri di ammissibilità 

C04 Azione 12.1: Destinare una quota % minima della superficie aziendale a seminativo, definita dalle 

Regioni/PPAA, per la realizzazione di aree coltivate per l’alimentazione/rifugio della fauna selvatica;  

C05 Azione 12.2: Destinare una quota % minima della SAU aziendale, definita dalle Regioni/PPAA, alla 

costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) 

o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l’avifauna e l’entomofauna. 
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SRA15 (ACA15) Coltivazione di risorse genetiche 

vegetali locali a rischio di 

estinzione/erosione genetica 

| Agricoltori custodi 

dell'agrobiodiversità 

450.000 € Emilia Romagna 

1,4 Mln € Marche 

7,4 Mln € Lazio 

300.000 € Toscana  

L’intervento prevede un sostegno a superficie e/o a pianta isolata a favore dei beneficiari che si 

impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette 

a rischio estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate 

ad essere abbandonate se non si garantisce a questi un adeguato livello di reddito e il 

mantenimento vitale di un modello di agricoltura sostenibile.  

Benefici per gli impollinatori: L'intervento sostiene la coltivazione di specie e varietà iscritte 

all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o ai Repertori/Registri 

Regionali/Provinciali o ad Elenchi di risorse genetiche Regionali/Provinciali. L’intervento fornisce un 

contributo diretto e significativo al raggiungimento dell'Obiettivo 6 e dei risultati di cui all'indicatore 

R.31 "Preservare gli habitat e le specie", pertanto concorre alla loro valorizzazione. Incrementare 

e salvaguardare la varietà vegetale impatta positivamente sulla conservazione della biodiversità 

animale, quindi degli impollinatori. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P01 - aree di origine delle cultivar, zona tipica di produzione; 

P02 - aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007) 

P03 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; P04 - aziende ubicate in aree 

caratterizzate da criticità ambientali. 

P05 - tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.); 

P06 - aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell’art.77 “Cooperazione” del Regolamento 

(UE) 2021/2115, per favorire lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le varietà locali 

tradizionalmente riconosciute; 

P07 – grado di erosione genetica. 

P08 – aree soggette a vincoli naturali 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Altri soggetti pubblici o privati. 

Altri criteri di ammissibilità 

C03 - risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte nei 

Repertori Regionali/Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte al 

Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da 

conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021 e/o iscritte in altro Registro/Elenco 

regionale/ provinciale nell'ambito del quale sia individuato il rischio di erosione/estinzione genetica.  

C04 - risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte nei 

Repertori Regionali/Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte nel 

Registro Nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per la produzione e 

commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 
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16 del 02/02/2021 e/o iscritte ad altro Registro/Elenco regionale/provinciale nell'ambito del quale sia 

individuato il rischio di erosione/estinzione genetica.  

C05 le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione ammesse per il loro 

inserimento nel fascicolo aziendale  

C06 Le Regioni e PPAA possono definire una superficie minima/numero minimo di piante isolate oggetto 

di impegno secondo le specificità locali; 

CRITERI PSN/CSR MARCHE 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati 

Altri criteri di ammissibilità 

C03 - risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte nel 

Repertorio Regionale della biodiversità vegetale di cui alla LR 12/03 

C04 - risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte nel 

Repertorio Regionale della biodiversità animale di cui alla LR 12/03 

C05 - le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione ammesse per il loro 

inserimento nel fascicolo aziendale 

C06 - I gruppi colturali ammessi a sostegno riguardano: seminativi, mais, ortaggi, olivo, arboree da 

frutto 

CRITERI PSN/CSR LAZIO 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P02 - aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007)  

P03 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali aziende ricedenti nella rete 

Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette;  

P07 – grado di erosione genetica. Al fine di aumentare la tutela per le varietà maggiormente a rischio. 

Presupposto per l'applicazione del principio è l'inserimento nel SIAN della tabella con i valori di rischio 

elaborati dalla Commissione tecnico-scientifica istituita dalla L.R. 15/2000. 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati;  

C02 Altri soggetti pubblici o privati  

Cx1 Adesione alla rete di conservazione e sicurezza prevista dalla L.R. n. 15/2000; specificando che tale 

iscrizione è gratuita e può essere fatta in qualsiasi momento attraverso le procedure pubblicate sul sito 

dell'ARSIAL (agenzia regionale che attua le politiche regionali in materia di tutela della biodiversità 

agraria) ed è aperta a tutti coloro che detengono risorse genetiche autoctone laziali iscritte al repertorio 

regionale. L’iscrizione è condizione presupposta per la concessione di aiuti, ai sensi della L.R. n. 15/2000; 

inoltre dà la possibilità di partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonchè consente il 

continuo censimento delle risorse genetiche presenti sul territorio.  

Altri criteri di ammissibilità 

C03 Le risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione devono 

appartenere all’elenco delle varietà vegetali iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 

15/2000 e/o all'Anagrafe nazionale 

C04 Le risorse genetiche di specie legnosa devono appartenere all’elenco delle varietà iscritte al Registro 

Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000 e/o all'Anagrafe nazionale.  

Cx1 Adesione alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dalla L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita 

da tutti i soggetti pubblici e privati che detengono razze e varietà iscritte nel repertorio regionale. Tale 

adesione è gratuita secondo le procedure reperibili sul sito www.arsial.it. L’adesione è condizione 
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presupposta per la concessione di aiuti, ai sensi della L.R. n. 15/2000. Inoltre, dà la possibilità di 

partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonchè consente il continuo censimento delle 

risorse genetiche presenti sul territorio.  

C06-In considerazione che la conservazione delle varietà oggetto dell’intervento rappresenta un elemento 

essenziale anche in virtù della difficoltà di reperimento sul mercato di materiali di riproduzione e 

moltiplicazione, dovuto alla poca espansione, in termini di superfici nelle singole aziende agricole e 

dall’altra dalla difficoltà, in taluni casi, a trovare sbocchi di mercato, le superfici coltivate, risultano 

spesso, molto limitate all’interno delle stesse. Pertanto, L’Adg ritiene di favorire l’accesso all’intervento a 

tutti i beneficiari indipendentemente dalla entità delle superfici che sottoporranno ad impegno.. 

L'incentivo all'aumento delle superfici è assicurato dal criterio di selezione specifico.  

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P02 - aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007) 

• Iscrizione all’elenco degli operatori biologici 

P03 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali 

• Siti Natura 2000 

• • Aree Protette e sir fuori Siti Natura 2000 

Criteri di ammissibilità  

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Altri soggetti pubblici o privati. 

Altri criteri di ammissibilità 

C03 - risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte nei 

Repertori Regionali/Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte al 

Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da 

conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021 e contemporaneamente iscritte nel 

Repertorio regionale della Toscana di cui alla LR 64/04. 

C04 - risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte nei 

Repertori Regionali/Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte nel 

Registro Nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per la produzione e 

commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 

16 del 02/02/2021 e contemporaneamente iscritte nel Repertorio regionale della Toscana di cui alla LR 

64/04. 

C05 le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione 

C06 Superficie minima/numero minimo di piante: 

• per le varietà di specie agrarie (seminativi) la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ha 

(ettaro) 

• per le varietà orticole la superficie minima è pari a 100 metri quadrati per varietà; la superficie 

minima complessiva è pari a 200 metri quadrati in un unico appezzamento; 

• per le specie legnose da frutto è ammesso un numero minimo di 100 piante per una superficie 

minima di 2.000 mq determinata considerando per ogni pianta coltivata 20 metri quadrati di 

terreno; in caso di sesto d’impianto inferiore a 20 mq per pianta, deve comunque essere 

rispettata la superficie minima di 2.000 mq e la superficie ammessa a premio è quella effettiva. 

In caso di piante sparse o comunque con sesto di impianto superiore ai 20 mq per pianta, il 

numero delle piante non deve essere inferiore a 100 e la superficie a pagamento si determina 

considerando comunque 20 mq a pianta. Non sono ammessi singoli esemplari isolati. 

Cx1 La vite non rientra tra le specie legnose da frutto ammissibili 
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SRA19 (ACA19) Riduzione dell’impatto dell’uso di 

prodotti fitosanitari 

7 Mln € Emilia Romagna 

  

L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad 

applicare tecniche di gestione agronomica volte alla riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari 

a ridurre l’impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg 

(CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell’art 15 della Direttiva 2009/128/CE, 

nonché ad introdurre metodi di difesa più evoluti, che vanno oltre il mero aspetto limitativo 

nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari. In particolare, l'intervento finanzia azioni di riduzione del 50% 

della deriva dei prodotti fitosanitari; di riduzione dell'impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze 

attive individuate come più pericolose; di adozione di strategie avanzate di difesa delle colture 

basate sui metodi biotecnologici e biologici. 

Benefici per gli impollinatori: Incentivando la riduzione dell'uso di fitosanitari (una delle cause di 

stress per gli impollinatori) l'intervento produce anche benefici e impatti sugli impollinatori. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 

P03 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI). 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole. 

Altri criteri di ammissibilità 

C03 Superficie minima oggetto di impegno sarà definita a livello regionale/provinciale in relazione alle 

particolari condizioni agricole strutturali. 
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SRA24 (ACA24) Pratiche agricoltura di precisione 2 Mln € Lazio 

2,5 Mln € Toscana 

L’intervento è mirato  ridurre quantitativamente gli input chimici e idrici utilizzati per le produzioni 

agricole attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione. L’intervento si compone di 3 

azioni che possono essere assunte anche contemporaneamente sulla stessa superficie: 

fertilizzazioni; trattamenti fitosanitari; irrigazione. 

Benefici per gli impollinatori: L’agricoltura di precisione, con l’obiettivo di ottenere una produzione 

efficiente e sostenibile, contribuisce alla sostenibilità dell’agricoltura e quindi a ridurne l’impatto 

sull’ambiente e sugli impollinatori. 

CRITERI PSN/CSR LAZIO 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

PR02 - aree caratterizzate da criticità ambientali. 

PR03 - entità della superficie soggetta a impegno (SOI).  

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti Pubblici gestori di Aziende Agricole;  

Altri criteri di ammissibilità 

C04 L’Adg definisce la superficie minima oggetto di impegno pari a 2 ha. 

C05 L’Adg definisce i gruppi colturali ammessi per ognuna delle Azioni dell’intervento :  

• •  Azione 1 - Seminativi  

• •  Azione 2 - Olivo  

• •  Azione 3 - Seminativi irrigui primaverili-estivi, actinidia, nocciolo  

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali 

Siti Natura 2000 

Aree Protette e sir fuori Siti Natura 2000 

P02 aree caratterizzate da criticità ambientali 

Zone vulnerabili da nitrati (ZVN) 

Criteri di ammissibilità  

C01 Agricoltori singoli o associati 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole 

Altri criteri di ammissibilità 

C03 Superficie minima oggetto di impegno: 3 ha per colture erbacee, 1 ha per colture orticole e arboree. 

C04 Gruppi colturali ammessi per ognuna delle Azioni di intervento (1, 2 e 3): colture erbacee, colture 

orticole e colture arboree 
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SRA25 (ACA25) Tutela delle colture arboree  

a valenza ambientale e 

paesaggistica 

1,8 Mln € Emilia Romagna 

9 Mln € Toscana 

 

L’intervento prevede un pagamento ad ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano a 

mantenere e recuperare colture arboree (Oliveti, vigneti, castagneti da frutto, agrumeti) in aree a 

valenza ambientale e paesaggistica. L’intervento è principalmente volto a promuovere la 

biodiversità delle aree di pianura, aree che risentono maggiormente le pressioni esercitate sugli 

agro-ecosistemi dall’attività antropica. L’intervento è prioritariamente applicato nelle aree della 

Rete Natura 2000, anche a supporto delle misure previste dai PAF regionali, e nelle altre aree 

protette.  

Benefici per gli impollinatori: Incentivando la gestione di colture arboree in aree a rischio 

abbandono e dunque affrontando la riduzione della frammentazione ecologica e la gestione del 

territorio (cause di stress per gli impollinatori) e inoltre vietando il ricorso della chimica (in 

particolare prodotti fitosanitari e diserbanti) l'intervento produce anche benefici e impatti sugli 

impollinatori. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 

P03 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI); 

P04 - soggetti associati che raggruppano più imprese agricole e maggiori superfici (es. Cooperative, OP, 

ecc.) o con finalità anche di tipo sociale; 

P05- superfici ricadenti in zone DOP o IGP; 

P06 presenza di 2 o più parametri relativi al criterio di ammissibilità C04. 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 

CO3 Altri gestori del territorio. 

Altri criteri di ammissibilità 

C04 SOI ricadente in un’area a valenza ambientale o paesaggistica individuate in base alla presenza di 

almeno uno dei seguenti criteri:  

a)  vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004;  

b)  paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 

17070 del 19 novembre 2012, art.4);  

c) ulteriori contesti individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 42/2004 e/o  

territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale;  

d) paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani 

regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal 

Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia; 

e) Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS); 

f) piccole isole (come definite all’art. 1, lettera e) del DM n. 6899 del 30 giugno 2020); 

g) oliveti ubicati in aree con pendenza media superiore al 20% o terrazzate; 
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h) colture arboree ubicate in aree individuate dalle Regioni per la loro valenza ambientale e 

paesaggistica situate in zona montana in base a quanto stabilito dalle singole Regioni e Province 

Autonome (Ambito territoriale di applicazione), anche ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) 

del Reg. Ue 1305/2013; 

i) vigneti eroici o storici che soddisfano i criteri di cui DM n. 6899 del 30 giugno 2020.  

C05 superficie minima oggetto di impegno indicata a livello regionale/provinciale, in relazione alle 

particolari caratteristiche agricolo-strutturali  

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P05 superfici ricadenti in zone DOP o IGP 

• DOP/IGP dell’olio 

In Toscana sono presenti 5 DOP e IGP che interessano l’olio, in particolare: 

• Toscano IGP 

• Chianti Classico DOP 

• Terre di Siena DOP 

• Lucca DOP 

• Seggiano DOP 

• DOP/IGP del castagno 

In Toscana sono presenti 5 DOP e IGP che interessano le castagne e i prodotti a base di castagne, in 

particolare: 

• Castagna del Monte Amiata IGP (castagne fresche e secche) 

• Marrone del Mugello IGP (castagne fresche e secche, farina) 

• Marrone di Caprese Michelangelo DOP (castagne fresche e secche) 

• Farina di castagne della Lunigiana DOP (farina) 

• Farina di Neccio della Garfagnana DOP (farina) 

P06 presenza di 2 o più parametri relativi al criterio di ammissibilità C04 

• vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004; 

• paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 

• 17070 del 19 novembre 2012, art.4); 

• ulteriori contesti individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 42/2004 e/o 

• territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale; 

• oliveti ubicati in aree con pendenza media superiore al 20% o terrazzate 

P0x1 tipologia di beneficiario relativo al criterio di ammissibilità C03 (solo castagneti) 

P0x2 pendenza, presenza di terrazzamenti (solo oliveti) 

• SOI ricadente in zona con pendenza superiore al 25% 

• SOI ricadente in aree terrazzate 

P0x3 aree interne (SNAI) 

Criteri di ammissibilità  

C01 Agricoltori singoli o associati 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole 

C03 Altri gestori del territorio 

Altri criteri di ammissibilità 

C04 SOI ricadente in un’area a valenza ambientale o paesaggistica individuate in base alla presenza di 

almeno uno dei seguenti criteri: 

a) vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004 



 

Deliverable D.3.2 - LIFE BEEadapt Governance toolkit 

 

 

50 

b) paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 

17070 

del 19 novembre 2012, art.4) 

c) ulteriori contesti individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 42/2004 e/o 

territori 

che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale 

g) oliveti ubicati in aree con pendenza media superiore al 20% o terrazzate 

C05 superficie minima oggetto di impegno pari a 1 ha 

C0x1 Definizione di una dotazione finanziaria differenziata per le due azioni attivate 

C0x2 Non sono ammissibili al presente intervento le superfici interessate da interventi forestali 
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SRA26 (ACA26) Ritiro seminativi dalla produzione 27 Mln € Emilia Romagna 

 

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si 

impegnano (20 anni) volontariamente al mantenimento ed alla gestione sostenibile delle superfici 

agricole aziendali a seminativo ritirate dalla produzione per l’intero periodo ventennale di impegno, 

mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi derivanti dall’applicazione degli 

impegni. L’intervento è prioritariamente applicato nelle aree della Rete Natura 2000, anche a 

supporto delle misure previste dai PAF regionali, e nelle altre aree protette. 

Benefici per gli impollinatori: Contribuendo all’Obiettivo specifico 6, mediante la salvaguardia del 

paesaggio e delle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione 

della fauna selvatica, l'intervento è benefico sugli impollinatori. Particolarmente benefici gli 

interventi relativi alla creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica articolata nelle tipologie 

ambientali di prati umidi e complessi macchia-radura (semina miscuglio di specie prative autoctone 

anche mellifere e la creazione di ambienti variamente strutturati non funzioni di collegamento 

paesaggistico ed ecologico costituiti dall’unica tipologia ambientale del prato polifita plot investiti 

con essenze arboree e/o arbustive e stagni e/o laghetti. L’intervento si applica prevede impegni di 

mantenimento e gestione sostenibile di ambienti per la fauna e la flora selvatiche (prati umidi – 

superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell’anno 

solare; e complessi a macchia-radura – superficie a seminativo con prato polifita e plot investiti 

con essenze arboree e arbustive) e di ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento 

paesaggistico ed ecologico costituita da superficie a seminativo con prato polifita, plot investiti con 

essenze arboree e/o arbustive e stagni e/o laghetti. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P01 aziende ubicate in aree Rete natura 2000; 

P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle 

Regioni e dalle Province Autonome: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela paesaggistica; a 

prevalente tutela idrologica; 

P03 maggiore superficie aziendale impegnata anche con approcci collettivi. 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02.Altri gestori del territorio singoli o associati;  

CO3 Soggetti collettivi anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano 

nei criteri C01 e C02. 

Altri criteri di ammissibilità 

C04.Disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno in base a un diritto reale di godimento 

debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di 

comodato d’uso. Il periodo di vigenza del diritto reale di godimento relativo alle superfici può essere 

inferiore al periodo di impegno a condizione che tale diritto sussista senza soluzione di continuità per 

tutto il periodo di impegno;  

C05.Possono usufruire dell'aiuto per l’intervento le superfici agricole allo stato di seminativo collocate sul 

territorio nazionale ricadenti in tutte le fasce altimetriche, secondo le specificità regionali; 
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In Regione Emilia-Romagna l’aiuto è ammissibile in tutte le fasce altimetriche, limitatamente alle superfici 

che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo 

rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo ventennale di impegno; 

C06.Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive autoctone oggetto di conservazione 

corrispondenti a quelle individuate nelle specificità regionali di cui alla tabella B); 

C07. Le superfici sono ammissibili, a condizione che la domanda di sostegno sia corredata dal nulla osta 

all’attuazione dell’intervento del consorzio di bonifica competente per territorio e da un elaborato tecnico, 

predisposto da un tecnico abilitato, corredato da copia della planimetria catastale nella quale sono 

individuate e delimitate le superfici interessate all’intervento. In tale elaborato deve essere riportato, il 

“piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti” con la descrizione dettagliata delle 

operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità.  
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SRA27 Pagamento per impegni 

silvoambientali e impegni in 

materia di clima 

1,3 Mln € Toscana 

 

L'intervento ha l'obiettivo di enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione 

Forestale Sostenibile (GFS) in materia di tutela ambientale e conservazione della biodiversità, degli 

habitat e dei paesaggi tradizionali forestali. (Per la Regione Toscana non sono ammissibili le aree 

Natura 2000).  

Benefici per gli impollinatori: Contribuendo all’Obiettivo specifico 6, mediante la salvaguardia del 

paesaggio e delle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione 

della fauna selvatica, l'intervento è benefico sugli impollinatori. Particolarmente benefici gli 

interventi relativi al rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con 

microhabitat o per finalità ecologiche; al mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli 

forestali; all’adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso 

impatto. 

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P01 - Finalità specifiche dell'intervento – potrà essere riconosciuta una priorità alle domande che 

prevedono un maggior numero di impegni; 

P02 - Caratteristiche territoriali - potrà essere riconosciuta una priorità in base a: 

• al grado di svantaggio (zona montana ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 

1305/2013); 

• alle zone con maggiore diffusione dei boschi; 

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente - potrà essere riconosciuta una priorità in base a: 

• i giovani; 

• le donne; 

• il possesso di certificazione forestale; 

• il grado di aggregazione del beneficiario (preferendo soggetti aggregati). 

Criteri di ammissibilità  

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono 

riconducibili ai proprietari e/o possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto 

privato e loro associazioni, titolari della gestione di superfici forestali, al fine di incentivare maggiormente 

sul proprio territorio una gestione sostenibile e oculata nelle attività boschive di carattere imprenditoriale; 

C02 – I beneficiari di cui al punto CO1 devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri 

richiesti; 

C03 – Sono esclusi i soggetti di diritto pubblico. 

Altri criteri di ammissibilità 

CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un “Piano di intervento” dettagliato, redatto secondo i dettagli definiti nelle procedure 

regionali di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle azioni 

previste. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti 

professionali riconosciuti dalla normativa vigente; 
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CR02 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, il pagamento annuale ad ettaro è riconosciuto, per 

tutte le superfici forestali e assimilate a bosco, così come definite ai sensi della Legge e dal Regolamento 

forestale regionali; 

CR03– Ai fini dell’ammissibilità al contributo pubblico, il pagamento annuale ad ettaro viene riconosciuto 

e commisurato in diretta relazione ai costi aggiuntivi sostenuti e al mancato guadagno derivante 

dall’assunzione di impegni aggiuntivi che vanno al di là delle “baseline” di riferimento rappresentate dalla 

Legge e Regolamento forestale regionali, che garantiscono la conformità ai criteri di GFS (Orientamenti 

generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale 

sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993); 

CR04 –Al fine di consentire l’accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito un limite 

massimo di contributo pubblico annuale, per singolo beneficiario di euro 500,00 ettaro/anno. 

CR05 – A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono 

ammissibili domande di sostegno per superfici boscate (compreso le aree assimilate), di dimensione 

inferiore a 10 ettari. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di 

sostegno che, nel caso di superfici al di sotto di quelle minime, oltre a non garantire un significativo 

vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato. La 

superficie minima richiesta oltre a garantire un adeguato rapporto tra costi amministrativi e premio 

dipende anche dalle caratteristiche dei boschi toscani: elevata frammentazione della proprietà, 

predominanza del governo a ceduo (quindi con turni ridotti rispetto alle fustaie). In questo modo si 

assicura un adeguato beneficio ambientale grazie all’applicazione degli impegni su superfici maggiori. 

Per tutte le Tipologie di impegni non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di 

intervento; 

CR06 – tutti i beneficiari devono essere in possesso di piano di gestione o strumento equivalente relativo 

alle superfici oggetto di impegno indipendentemente dalla superficie. Pertanto le informazioni pertinenti la 

conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste 

in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalla presenza dei piani citati al 

capoverso precedente. 

Si ricorda comunque che (in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 

2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) in base alla normativa forestale regionale 

l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio regionale è sempre e 

comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative regionali che recepiscono e attuano i 

principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio 

rilasciate dagli enti competenti in materia. 

CR07 - Non sono ammissibili ai premi del presente intervento le aree ricadenti in aree della Rete Natura 

2000. 
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SRA28 Sostegno per mantenimento della 

forestazione/imboschimento e 

sistemi agroforestali 

5 Mln € Emilia Romagna 

21,3 Mln € Marche 

2 Mln € Toscana 

L'intervento mira a garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua 

gestione, degli impianti di imboschimento e di sistemi agroforestali realizzati su superfici agricole 

e non agricole. 

Benefici per gli impollinatori: Contribuendo all’Obiettivo specifico 6, mediante la salvaguardia del 

paesaggio e delle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione 

della fauna selvatica, e in base alla scelta delle specie, l'intervento è benefico sugli impollinatori. 

Rientrano tra le azioni di interesse per gli impollinatori: il mantenimento dei sistemi agroforestali 

su superfici agricole; il mantenimento di impianti imboschimento naturaliforme su superfici non 

agricole; il mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non 

agricole; la trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

Finalità specifiche dell'intervento: priorità per mantenimento di bosco rispetto al mantenimento di 

arboricoltura da legno; 

Caratteristiche territoriali: superfici che si collegano funzionalmente ad aree a significativa valenza 

ecologica; 

Caratteristiche del soggetto richiedente (età, qualifica, genere, iscrizione albi, certificazioni, ecc: 

richiedente attuatore di più interventi di imboschimento in precedenti periodi di programmazione; 

Dimensione economici dell’operazione: no; 

Collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano/ partec-ipazione a progetti integrati: 

richiedenti con impegni ACA o analoghi precedente PSR; già beneficiario di altre tipologie di interventi 

forestali PSP o Misura 8 precedente PSR; 

Localizzazione delle aziende beneficiare e (Siti Natura 2000, Aree naturali protette)/ parteci-pazione a 

progetti integrati:imboschimenti compresi in Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.) oasi 

protezione della fauna; imboschimenti in aree golenali 

Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat. 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono 

riconducibili ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, 

pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di 

un sostegno per gli impianti di:  

a) imboschimento e di sistemi agroforestali su superfici agricole (intervento SRD05);  

b) imboschimento superfici non agricole (intervento SRD10);  

c) imboschimento nelle precedenti programmazioni dai Regolamento CEE n. 2080/92 e PSR 

Regionali (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221 e 223, PSR 2014-2022 

MISURA 8.1.), limitatamente a quanto previsto per le specifiche Azioni;  

C02 – I beneficiari di cui al punto CO1 devono possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri 

richiesti. 

C03 – I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari 

pubblici.  
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C04- Le AdG regionali possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di 

ammissibilità dei beneficiari. 

Altri criteri di ammissibilità 

CR01 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un “Piano di mantenimento”, redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle 

procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle azioni 

previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli 

ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente; 

CR02 - L’intervento può essere attivato anche sulle superfici già interessate da investimenti di 

imboschimento reversibili al termine del ciclo colturale, realizzati nei precedenti periodi di 

programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto. 

CR03 – La superficie ammissibile per le azioni SRA28.1, SRA28.2, SRA28.3, SRA28.4 e SRA28.5 non può 

essere inferiore alla dimensione minima prevista per le operazioni ad investimento di riferimento e 

devono essere rispettare tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di 

riferimento; 

CR04– A motivo dei costi di gestione amministrativa per le sole Azioni SRA28.6) Mantenimento a un 

ulteriore periodo di impegno e SRA28.7) Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura della 

presente scheda, non sono ammissibili in tutta Italia domande di sostegno per superfici di dimensione 

complessiva inferiore a 1 ettaro. Per tutte le Azioni non è prevista nessuna limitazione della superficie 

massima di intervento. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di 

sostegno che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, 

presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato.  

CR05 – Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza 

ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a 

livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e 

dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte delle Regioni e P.A. viene garantito per il 

mantenimento degli impianti di imboschimento naturaliforme (Azione SRA28.1, e SRA28.4) e di 

trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura (Azione SRA28.7), oltre che dalla presentazione del 

“Piano di mantenimento”, dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal 

decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e P.A. Si ricorda 

comunque che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di 

foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio 

nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari 

disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, 

nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia.  

CR06 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche 

possono definire ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni.  

CRITERI PSN/CSR MARCHE 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono 

riconducibili ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, 

pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di 

un sostegno per gli impianti di: 

a) imboschimento e di sistemi agroforestali su superfici agricole (intervento SRD05); 

c) imboschimento nelle precedenti programmazioni dai Regolamento CEE n. 2080/92 e PSR 

Regionali (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221, PSR 2014-2022 Sotto misura 

8.1), limitatamente a quanto previsto per le specifiche Azioni; 
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C02 – I beneficiari di cui al punto C01 devono possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri 

richiesti. 

C03 – I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari 

pubblici. 

Altri criteri di ammissibilità 

CR01 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un “Piano di mantenimento”, redatto secondo i dettagli definiti dall’AdG regionale nelle 

procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle azioni 

previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli 

ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente; 

CR02 – L’intervento può essere attivato anche sulle superfici già interessate da investimenti di 

imboschimento reversibili al termine del ciclo colturale, realizzati nei precedenti periodi di 

programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto; 

CR03 – La superficie ammissibile non può essere inferiore alla dimensione minima prevista per le 

operazioni ad investimento di riferimento e devono essere rispettare tutte le condizioni di ammissibilità 

relative agli investimenti strutturali di riferimento; 

CR05 – Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza 

ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a 

livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e 

dalle prescrizioni normative e regolamentarie regionali viene garantito per il mantenimento degli impianti 

di imboschimento naturaliforme (Azione SRA28.1), oltre che dalla presentazione del “Piano di 

mantenimento”, dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto 

legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali regionali. Si ricorda comunque che, ai 

sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere 

forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale è 

sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalla 

Regione che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali 

specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia; 

CR06 - In termini di superficie massima di intervento vengono rispettate le condizioni di ammissibilità 

previste dalla SDR05 (fatta eccezione per i trascinamenti). 

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P01 - Finalità specifiche dell'intervento - potrà essere riconosciuta una priorità a: 

- gli impianti policiclici; 

- i boschi permanenti; 

P02 - Caratteristiche territoriali - potrà essere riconosciuta una priorità a: 

- le zone con minore diffusione dei boschi, 

- i territori comunali classificati B “Aree rurali ad agricoltura intensiva” e C1. Aree rurali 

- intermedie in transizione; 

- le aree con pendenza inferiore a quella massima ammessa; 

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente - potrà essere riconosciuta una priorità in base a: 

- il grado di aggregazione beneficiari; 

- il possesso della qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale); 

- gli interventi richiesti da imprese agricole/forestali; 

- l’utilizzo degli strumenti di qualificazione delle metodologie gestionali quali la certificazione 

forestale PEFC o FSC, o in alternativa disciplinari di produzione sul tipo di "Ecopioppo" o altri 

disciplinari riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale. 
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Criteri di ammissibilità  

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono 

riconducibili ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, 

pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di 

un sostegno per gli impianti di: 

a) imboschimento e di sistemi agroforestali su superfici agricole (intervento SRD05); 

C02 – I beneficiari di cui al punto CO1 devono possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri 

richiesti. 

C03 – I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari 

pubblici. 

Altri criteri di ammissibilità 

CR01 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un “Piano di mantenimento”, redatto secondo i dettagli definiti nelle procedure di 

attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il 

Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti 

professionali riconosciuti dalla normativa vigente; 

CR02 - L’intervento può essere attivato anche sulle superfici già interessate da investimenti di 

imboschimento reversibili al termine del ciclo colturale, realizzati nei precedenti periodi di 

programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto; 

CR03 – La superficie ammissibile per le azioni SRA28.1, SRA28.2, SRA28.3 non può essere inferiore alla 

dimensione minima prevista per le operazioni ad investimento di riferimento e devono essere rispettare 

tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di riferimento; 

CR04 – Per tutte le Azioni non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento. Tale 

limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno che, nel caso di 

superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato 

rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato. 

CR05 – Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza 

ministeriale sulla protezione delle ‘'foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti 

dalle prescrizioni normative regionali nonché dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di 

foreste e filiere forestali) e viene garantito per il mantenimento degli impianti di imboschimento 

naturaliforme (Azione SRA28.1), oltre che dalla presentazione del “Piano di mantenimento”, dalle 

prescrizioni normative regionali disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle 

normative e regolamenti forestali regionali. Si ricorda comunque che, ai sensi della L.R. 30/00 e del suo 

Regolamento n. 48/R (così come previsto anche dall’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 - 

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento 

selvicolturale su tutto il territorio regionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni 

normative regionali che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché 

dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. 
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SRA29 Agricoltura biologica 188 Mln € Emilia Romagna 

74,7 Mln € Marche 

10 Mln € Lazio 

204 Mln € Toscana 

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle 

associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici 

coltivate ad agricoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti 

attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi 

collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica. 

Benefici per gli impollinatori: L’agricoltura biologica contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento 

e degrado delle matrici ambientali connesso all’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a 

promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la 

valorizzazione della biodiversità e del paesaggio agrario, pertanto l'intervento ha un impatto 

rilevante sugli impollinatori. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi: Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 

2009/147/CE e n. 92/43/CEE; Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE; 

Aree naturali protette; Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile; Aree individuate nelle 

programmazioni regionali quali quelle: a prevalente tutela naturalistica a prevalente tutela aree 

paesaggistica; prevalente tutela idrologica; HVN; Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari; Aree a 

prevalente tutela naturalistica, paesaggistica o idrologica; Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle 

Acque; Aree naturali protette; 

Principi riconducibili alla superficie: Maggiore % di SAU impegnata; 

Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario; 

Principi riconducibili alle caratteristiche dell’attività aziendale: Aziende in conversione; 

Principi riconducibili all’adesione iniziative collettive: Biodistretti, Associazione di produttori, Accordi agro-

climatico-ambientali, ecc.; 

Principi legati all’adesione ad altri interventi del PSP. 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole. 

Altri criteri di ammissibilità 

C03 Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state 

notificate per la prima volta entro il 30 gennaio del primo anno di adesione. 

Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti 

in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno.  

C04 I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale. Le superfici 

minime sono definite tra 0 e [X] ettari, a seconda delle specificità regionali come di seguito riportato; 

C05 Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate 

dall’applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (CE) n. 

1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere 

esclusivamente all’Azione SRA29.2; 
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C06 Altri criteri di ammissibilità a carattere regionale: no. 

CRITERI PSN/CSR MARCHE 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole 

Altri criteri di ammissibilità 

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora 

siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità: 

C03 Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state 

notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno. 

Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti 

in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno. 

C04 I beneficiari aderiscono all’intervento con una Superficie Oggetto d’Impegno (SOI) minima pari a 3 

ettari rispetto alla SAU totale. La superficie minima può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di serre o 

tunnel, di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive. 

C05 Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate 

dall’applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (CE) n. 

1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere 

esclusivamente all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica”. 

C06 Adesione all'intervento con l'intera SAU delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali interessate 

dall’aiuto con un margine di tolleranza massimo del 3% rispetto all’obbligo di impegno sul totale della 

UTE 

C07 La maggiorazione del pagamento per la superficie a colture foraggere è ammissibile solo in presenza 

di allevamenti biologici di bovini, ovicaprini ed equidi allevati nella Regione Marche. 

CRITERI PSN/CSR LAZIO 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi:  

• Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE  

• Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE  

• Aree naturali protette  

• Aree rurali marginali, montane e svantaggiate  

• Aree critiche per l’agricoltura individuate dai Piani di gestione dei bacini idrografici (PdGBI)  

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora 

siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità: 

C03 Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state 

notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno; 

Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti 

in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno; 

C04 I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale di 1 ha; 

C05 Per ragioni di semplificazione amministrativa, le superfici che al momento della presentazione della 

domanda risultano precedentemente ritirate dall’applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto 
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aiuti a valere del Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 

(PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all’Azione SRA29.2.  

Altri criteri di ammissibilità 

C06. Adesione all'intervento con l'intera SAU aziendale. 

C07 Le superfici foraggere non avvicendate possono accedere all’aiuto solo in presenza di bestiame 

assoggettato al sistema biologico e con un carico di densità 0,3 UBA/ettaro 

C08 Le superfici a foraggere avvicendate sono ammesse all’aiuto solo nel caso in cui il beneficiario sia 

detentore di un numero minimo di 0,3 UBA/ettaro allevate con il metodo biologico.  

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P01 Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi: 

- Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE 

- Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE 

- Aree naturali protette 

- Siti di interesse regionale fuori Natura 2000 

- Aree rurali marginali, montane e svantaggiate 

P02 Principi riconducibili all’adesione iniziative collettive: 

- Distretti biologici 

P03 Principi riconducibili all’ammontare dell’impegno: 

- A parità di punteggio è prioritaria la domanda a minor importo ammesso 

Criteri di ammissibilità  

C01 Agricoltori singoli o associati 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole 

Altri criteri di ammissibilità 

C03 Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state 

notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno. 

Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti 

in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno. 

C04 I beneficiari aderiscono all’intervento con una “superficie minima oggetto d’impegno e pagamento 

pari ad 1 ettaro; per le colture ortive e officinali pari a 0,5 ettari”. 

C06 Adesione all’intervento con l'intera SAU dell'Unità Tecnica Economica (UTE) 
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SRA31 Sostegno per la conservazione, 

l'uso e lo sviluppo sostenibile 

delle risorse genetiche forestali 

300.000 € Marche 

2 Mln € Toscana 

L’intervento intende incrementare la conservazione, l'uso, lo sviluppo e valorizzazione sostenibile 

delle risorse genetiche forestali, anche attraverso il sostegno alla produzione di materiali di 

moltiplicazione di elevata qualità e di origine certificata e si compone di: azioni di imboschimento, 

rimboschimento e creazione di nuove foreste urbane e periurbane, a fini multipli (ambientali, 

paesaggistici, produttivi e socioricreativi); azioni di ripristino delle aree degradate e/o percorse da 

disturbi naturali; azioni di riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica. 

Benefici per gli impollinatori: Contribuendo al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6 e 

perseguendo gli obiettivi di incrementare e salvaguardare la varietà vegetale, l'intervento impatta 

positivamente sulla conservazione della biodiversità animale, quindi degli impollinatori. 

CRITERI PSN/CSR MARCHE 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P08 – Qualità del progetto in relazione alle esigenze individuate 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C02 – Soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, della filiera vivaistica e loro associazioni, compresi 

soggetti individuati o delegati dalla Regione come beneficiari unici dell’Azione di interesse regionale per 

competenze specifiche in materia di conservazione e valorizzazione della biodiversità e delle risorse 

genetiche forestali. 

Altri criteri di ammissibilità 

CR01 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un “Progetto di intervento”, redatto secondo i dettagli definiti dall’AdG regionale nelle 

procedure di attuazione, e volto a fornire elementi utili per valutare la coerenza dell’intervento in 

relazione alle finalità dell’intervento stesso. 

CR02 – Ai fini dell’ammissibilità il sostegno è riconosciuto, in base alla tipologia di intervento, alle 

operazioni realizzate sulle superfici agricole così come definite ai sensi dell’art.4, comma 3 del 

Regolamento Ue n.2021/2115, e/o sulle superfici forestali e ad esse assimilate, così come definite ai 

sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e 

filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente definito dall’AdG con propria normativa, ai sensi delle 

disposizioni di cui all’art.3, comma 4 del predetto decreto. 

CR03 – Ai fini dell’ammissibilità le azioni di interesse ove pertinente, devono dimostrare la coerenza con 

le disposizioni di cui alla Direttiva 1999/105/CE e D.lgs. 386/2003 e ss.mm.ii. di recepimento, 

Regolamento (UE) 2016/2031 e D.lgs n. 19/2021 di recepimento, nonché con gli atti di indirizzo regionali 

e con il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2020 n. 9403879, che disciplina per le specie riportate 

nell’allegato 1 al D.lgs 386/2003, le attività di raccolta, certificazione e commercializzazione di materiali 

forestali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base iscritti nel Registro nazionale dei materiali di 

base. 

CR04 – Per le operazioni realizzate in boschi già iscritti nel Registro regionale dei Materiali di base, il 

sostegno è subordinato al possesso dell’atto amministrativo di iscrizione. 

CR06 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 

le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della 

domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro i 
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24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 

proposte. 

CR07 –Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori, può essere 

concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data 

in cui diventano obbligatori. 

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P01 - Finalità specifiche dell'intervento - potrà essere riconosciuta una priorità all'azione SRA31.1). 

Promuovere la conservazione in situ; 

P02 - Caratteristiche territoriali - potrà essere riconosciuta una priorità in base a: 

- il grado di svantaggio (zona montana ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 

1305/2013); 

- la maggiore diffusione dei boschi; 

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente - potrà essere riconosciuta una priorità in base a: 

- l’appartenenza dei gestori alla filiera vivaistica pubblica forestale; 

- il grado di professionalizzazione del beneficiario; 

- l’età del beneficiario; 

- al grado di aggregazione del soggetto richiedente; 

- possesso di certificazione forestale, di qualità o di processo; 

• P08 – Altro - potrà essere riconosciuta una priorità in base alle specie forestali oggetto del progetto, 

preferendo: 

- quelle facenti parte della flora autoctona della Toscana; 

- la douglasia; 

- le specie protette o comunque soggette a tutela o prioritarie. 

Criteri di ammissibilità  

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono 

riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di 

diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie agricola e/o forestale; 

C02 – Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, della filiera vivaistica e loro associazioni, 

compresi soggetti individuati o delegati dalle Regione come beneficiari unici di una specifica Azione per 

competenze specifiche in materia di conservazione e valorizzazione della biodiversità e delle risorse 

genetiche forestali; 

C03 – I beneficiari di cui al punto C01 devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri 

richiesti nei termini e con le modalità stabilite procedure regionali di attuazione. 

Altri criteri di ammissibilità 

CR01 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un “Progetto di intervento”, redatto secondo i dettagli definiti nelle procedure di 

attuazione regionali, e volto a fornire elementi utili per valutare la coerenza dell’intervento in relazione 

alle finalità dell’intervento stesso; 

CR02 – Ai fini dell’ammissibilità il sostegno è riconosciuto, in base alla tipologia di intervento, alle 

operazioni realizzate sulle superfici agricole così come definite ai sensi dell’art.4, comma 3 del 

Regolamento Ue n.2021/2115, e/o sulle superfici forestali e ad esse assimilate, così come definite ai 

sensi della L.r. 39/00 e ss.mm.ii.; 

CR03 – Ai fini dell’ammissibilità le Azioni di interesse nazionale ove pertinente, devono dimostrare la 

coerenza con le disposizioni di cui alla Direttiva 1999/105/CE e D.lgs. 386/2003 e ss.mm.ii. di 

recepimento, Regolamento (UE) 2016/2031 e D.lgs n. 19/2021 di recepimento, nonché ai sensi della L.R. 

39/00 e ss.mm.ii. e con il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2020 n. 9403879, che disciplina per le 

specie riportate nell’allegato 1 al D.lgs 386/2003, le attività di raccolta, certificazione e 
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commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base iscritti nel 

Registro nazionale dei materiali di base; 

CR04 – Per le operazioni realizzate in boschi già iscritti nel Registro regionale dei Materiali di base, il 

sostegno è subordinato al possesso dell’atto amministrativo di iscrizione; 

CR05 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica del sostegno, non sono eleggibili 

le Azioni del presente intervento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 

5.000 euro, mentre non è prevista nessuna limitazione per l’importo massimo, salvo quanto 

eventualmente stabilito e debitamente giustificato nella procedura regionale di attivazione; 

CR06 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 

le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della 

domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro i 

24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 

proposte; 

CR07 –Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori, può essere 

concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data 

in cui diventano obbligatori. 
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SRC01 Pagamento compensativo nelle 

aree agricole Natura 2000 

6,6 Mln € Emilia Romagna 

800.000 € Marche 

7 Mln € Lazio 

250.000 € Toscana 

L’intervento riconosce un pagamento annuale per ettaro di superficie al fine di compensare, in tutto 

o in parte, gli agricoltori e altri soggetti gestori del territorio per i costi aggiuntivi e il mancato 

guadagno, compresi i costi di transazione, derivanti da vincoli e restrizioni per le pratiche agricole 

stabiliti dalle misure di conservazione e piani di gestione o altri strumenti di pianificazione che 

impongono limitazioni alle pratiche agricole nelle aree Natura 2000.  

Benefici per gli impollinatori: In base alle tipologie di azioni ammesse nelle diverse regioni, 

l'intervento si presta a supportare azioni  di infrastrutturazione verde utili a migliorare l’habitat ed 

il rifugio per gli impollinatori selvatici. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Altri gestori del territorio pubblici o privati 

C03 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione che includono agricoltori singoli o 

associati e altri gestori del territorio beneficiari del presente intervento; 

C04 – Le Autorità di gestione regionali/provinciali possono definire ulteriori criteri di ammissibilità 

Altri criteri di ammissibilità 

C05 – I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 

dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione, senza soluzione di continuità, 

dalla data di presentazione della domanda di sostegno.  

C06 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono ricadere in aree Natura 2000 e in altre 

aree naturali protette soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola, che contribuiscono 

all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% 

delle aree Natura 2000 designate a livello nazionale; 

C07 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono essere soggette a requisiti di gestione 

obbligatori per le pratiche agricole stabiliti dalle misure di conservazione generali e sito specifiche e dai 

piani di gestione o da altre norme previste dalle Regioni e P.A. 

CRITERI PSN/CSR MARCHE 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 – Agricoltori singoli o associati; 

C02 – Gestori del territorio pubblici o privati(Enti gestori dei siti Natura 2000 e aree protette, Enti pubblici 

gestori di aziende agricole, associazioni o organizzazioni private, ecc). 

Altri criteri di ammissibilità 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di 

ammissibilità: 

C04 – I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 

dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione, senza soluzione di continuità, 

dalla data di presentazione della domanda di sostegno. 
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C05 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono ricadere in aree Natura 2000 (Zone 

Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) 

C06 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono essere soggette a requisiti di gestione 

obbligatori per le pratiche agricole stabiliti dalle misure di conservazione generali e sito specifiche e dai 

piani di gestione o da altre norme e strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche 

agricole in aree Natura 2000. 

CRITERI PSN/CSR LAZIO 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 – Agricoltori singoli o associati;  

C02 – Gestori del territorio pubblici o privati(Enti gestori dei siti Natura 2000 e aree protette, Enti pubblici 

gestori di aziende agricole, associazioni o organizzazioni private, ecc); 

C03 – Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento “Cooperazione” formati da soggetti che rientrano nei 

criteri C01 e C02;  

Altri criteri di ammissibilità 

C04 – I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 

dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione, senza soluzione di continuità, 

dalla data di presentazione della domanda di sostegno; 

C05 –Le superfici agricole oggetto della compensazione devono ricadere in aree Natura 2000(Zone 

Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) o in 

altre aree naturali protette, di cui alla legge n.394/1991, soggette a vincoli ambientali relativi all’attività 

agricola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della Direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali 

zone non superino il 5% delle aree Natura 2000 designate a livello nazionale; 

La superficie totale a livello nazionale delle aree Natura 2000 a terra è pari a 5.844.708 ha(MiTE, 2021), 

pertanto, il limite massimo del 5%, per le altre aree protette, corrisponde a 292.235 ha; 

C06 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono essere soggette a requisiti di gestione 

obbligatori per le pratiche agricole stabiliti dalle misure di conservazione generali e sito specifiche e dai 

piani di gestione o da altre norme e strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche 

agricole in aree Natura 2000;  

CO7 – La superficie minima ammissibile all’intervento è pari a 0,5 ha. 

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

I criteri di selezione vengono stabiliti nei dispositivi attuativi regionali. 

Criteri di ammissibilità  

C01 – Agricoltori singoli o associati; 

C02 – Gestori del territorio pubblici o privati (Enti gestori dei siti Natura 2000 e aree protette, Enti 

pubblici gestori di aziende agricole, associazioni o organizzazioni private, ecc); 

C03 – Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento “Cooperazione” formati da soggetti che rientrano nei 

criteri C01 e C02. 

Altri criteri di ammissibilità 

C04 – I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 

dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione, senza soluzione di continuità, 

dalla data di presentazione della domanda di sostegno. 

C05 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono ricadere in aree Natura 2000 (Zone 

Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) o in 

altre aree naturali protette, di cui alla legge n.394/1991, soggette a vincoli ambientali relativi all’attività 
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agricola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della Direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali 

zone non superino il 5% delle aree Natura 2000 designate a livello nazionale. La superficie totale a livello 

nazionale delle aree Natura 2000 a terra è pari a 5.844.708 ha(MiTE, 2021), pertanto, il limite massimo 

del 5%, per le altre aree protette, corrisponde a 292.235 ha. 

C06 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono essere soggette a requisiti di gestione 

obbligatori per le pratiche agricole stabiliti dalle misure di conservazione generali e sito specifiche e dai 

piani di gestione o da altre norme e strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche 

agricole in aree Natura 2000; 

CO7 – La superficie minima ammissibile all’intervento è pari a 0,5 ha. 
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SRD04 Investimenti non produttivi 

agricoli con finalità ambientale 

1,9 Mln € Emilia Romagna 

72,5 Mln € Marche 

4,2 Mln € Lazio 

90 Mln € Toscana 

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come 

investimenti su superfici agricole ancorché non utilizzate a tale scopo) con una chiara e diretta 

caratterizzazione ambientale ed è articolato nelle azioni finalizzate: (i) ad arrestare e invertire la 

perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale; (ii) al miglioramento della qualità 

dell’acqua. 

Benefici per gli impollinatori: L'interventi persegue le finalità di contribuire a rendere il sistema 

agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifica ed 

ecosistemica delle aree coltivate; salvaguardare la biodiversità animale e vegetale favorendo la 

riproduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e contenendo al contempo la diffusione di 

specie alloctone; consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica; 

preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli elementi tipici. 

Per finalità del progetto BeeAdapt è l'intervento SR che meglio si presta a supportare gli interventi 

di infrastrutturazione verde promossi dal progetto utili a migliorare l’habitat ed il rifugio per gli 

impollinatori selvatici. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

Principi territoriali: per tutte le azioni:imprese operanti in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici; 

per azione 2: localizzazione nelle aree agricole ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi 

della Direttiva 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa regionale; localizzazione nei siti 

RN2000 e aree protette; 

Caratteristiche del richiedente: per tutte le azioni: Giovani; Donne; Aziende biologiche; 

Sistemi produttivi: per azione 1 (sottoazione 1.7): Indirizzi produttivi aziendali a maggiore sensibilità; 

Dimensione economica 

Connessione con altri interventi: per azione 1 (sottoazione 1.7): adesione a interventi per impegni 

agroambientali; 

Coerenza con altri strumenti di pianificazione: Per azione 1 (eccetto sottoazione 1.7); 

Caratteristiche progettuali: per azione 2: - maggior vantaggio ambientale relativo, determinato dalla 

tipologia di fascia tampone prescelta, anche in base alla maggior efficienza di rimozione dell'azoto; - 

maggiore superficie aziendale impegnata. 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

CR01 - Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo  

CR02 - Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati. Le Regioni e Province Autonome 

declinano nei documenti di attuazione del PSP le specifiche attuative del presente criterio.  

CR03 – Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell’ambito della propria 

compagine includano soggetti di cui a precedenti criteri.  

Altri criteri di ammissibilità 

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità di una o più azioni previste 

nell’ambito presente intervento. In particolare, le azioni ammissibili per la Regione Emilia-Romagna sono 

le seguenti: Azione 1 e 2; 
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CR05 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la 

valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento.  

CR06 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi 

all’erogazione del sostegno non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa 

ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo; 

CR07 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è 

possibile stabilire un limite massimo di spesa ammissibile a o di contributo pubblico erogabile per ciascun 

beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell’intero periodo di programmazione oppure 

per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato 

l’anno in cui è decretata la concessione dell’aiuto e le tre annualità precedenti; 

CR08 – Per le medesime finalità di cui al CR07 è possibile stabilire un importo massimo di spesa 

ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento; 

CR9 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le 

operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata 

presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti 

siano stati effettuati. Tuttavia, le Autorità di gestione possono stabilire termini più restrittivi considerando 

ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la 

presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte 

dell’Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate 

prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un 

termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi; 

CR10 – Nell’ambito dell’azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita 

di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale – gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle 

seguenti categorie:  

1.1. Realizzazione di formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità: realizzazione di 

infrastrutture ecologiche quali, a titolo esemplificativo, siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti, sistemi 

macchia radura;  

1.2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all’acqua quali a 

titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di 

adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di 

fitodepurazione;  

1.3. Realizzazione e/o recupero di muretti a secco terrazzamenti e/o ciglionamenti e delle sistemazioni 

idrauliche agrarie funzionali alla regimazione dei deflussi superficiali ad essi collegate, e/o recinzioni 

tradizionali;  

1.4. Realizzazione e/o recupero di elementi tipici del paesaggio quali, a titolo esemplificativo, 

abbeveratoi, fontane, sentieri, tabernacoli;  

1.5. Recupero di prati, pascoli e/o habitat in stato di abbandono: recupero di superfici prative o pascolive 

o habitat in stato di abbandono, al fine di incrementare la biodiversità degli agroecosistemi e valorizzare e 

ripristinare i paesaggi rurali storici e tradizionali;  

1.6. Acquisto di attrezzatura e di strumenti finalizzati al contenimento delle specie vegetali esotiche 

invasive di rilevanza unionale, di cui al Reg. (EU) 1143/2014, e/o altre specie alloctone, finalizzato al 

recupero della cenosi originaria, quali a titolo esemplificativo: trappole o altri strumenti di cattura, sistemi 

per la soppressione eutanasica, sistemi di contenimento per la detenzione in sicurezza delle IAS;  

1.7. Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica, incluse le 

specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (Lupo, Lince, Orso bruno e Sciacallo dorato). 

A titolo esemplificativo, è prevista la realizzazione dei seguenti investimenti:  

•  recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, anche per il pascolamento e il 

ricovero notturno degli animali, inclusi i punti di abbeverata;  
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• casette per la protezione delle arnie;  

• sistemi di virtual fencing;  

• strutture per il ricovero notturno del bestiame e di alloggi (micro unità abitative) per il personale 

di custodia degli animali al pascolo;  

• acquisto di cani da guardiania;  

• sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo, di sistemi per impedire l’accesso dei 

carnivori ai rifiuti e agli scarti;  

• reti anti-uccello  

• altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi antintrusione da fauna non già ricompresi ai punti 

precedenti;  

1.8. Investimenti per la messa in sicurezza di linee elettriche ed altre infrastrutture aeree, finalizzati a 

prevenire le collisioni dell’avifauna e a limitare il fenomeno dell’elettrocuzione sulle linee ad alta e medio-

bassa tensione, incluso l’interramento di cavi aerei;  

1.9. Interventi per la connettività ecologica della fauna selvatica: realizzazione di infrastrutture 

ecologiche (es. tunnel, sovrappassi, sottopassi, recinzioni) che favoriscono il movimento della fauna 

selvatica sul territorio prevenendone la collisione con gli autoveicoli.  

1.10. Altri investimenti a favore della fauna selvatica: installazione di strutture atte a favorire la 

riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a titolo di 

esempio cassette-nido, posatoi, mangiatoie;  

1.11. Strutture per l'osservazione della fauna selvatica: realizzazione di strutture finalizzate alla fruizione 

ecocompatibile degli ambienti naturali, quali a titolo di esempio capanni di osservazione e pannelli 

informativi e didattici, in aree di interesse naturalistico definite dalle autorità di gestione 

regionali/provinciali.  

1.12. Altri investimenti non produttivi previsti dai PAF regionali/provinciali non già ricompresi nell’elenco 

di cui sopra, tra cui l’acquisto di recinzioni mobili per la gestione degli habitat pascolivi, acquisto e 

installazione di barre di involo, vasche di abbeverata.  

CR11 – Nell’ambito dell’Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità 

dell’acqua - gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie:  

2.1. Ripristino o impianto della vegetazione in alveo (macrofite) e sulle sponde (fasce riparie) nel reticolo 

idrico minore quali il ripristino e/o l’impianto della vegetazione acquatica e ripariale o altri interventi di 

riqualificazione ecologica;  

2.2. Realizzazione fasce tampone arboree e/o arbustive: realizzazione di fasce tampone arboree e/o 

arbustive con funzione di riduzione dell’inquinamento nelle acque superficiali naturali ed artificiali.  

La localizzazione delle operazioni nonché le specificità ed i dettagli attuativi delle operazioni del presente 

intervento sono definite dalle Autorità di Gestione nei documenti attuativi regionali/provinciali del 

presente Piano.  

CRITERI PSN/CSR MARCHE 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

Principi territoriali 

Caratteristiche del richiedente 

Caratteristiche progettuali 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

CR01 - Agricoltori singoli o associati; 

CR02 - Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati. 
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Altri criteri di ammissibilità 

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell’azione 1 prevista 

nell’ambito presente intervento. L’attuazione della categoria di investimento 1.2, di cui al successivo 

CR10, è finalizzata alla realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche per 

l’abbeveraggio degli animali al pascolo e destinate ad uso collettivo. Tali investimenti, inoltre, devono 

ricadere nelle aree rurali D e C3 del territorio della Regione Marche. 

CR05 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la 

valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 

CR08 – È stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile pari a 100.000,00 euro per 

ciascuna operazione di investimento. 

CR09 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le 

operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata 

presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti 

siano stati effettuati. 

CR10 – Nell’ambito dell’azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita 

di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale – gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle 

seguenti categorie: 

1.2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all’acqua quali a 

titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di 

adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di 

fitodepurazione; 

1.7. Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica, inclusi gli 

ungulati (Cinghiali e Cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (Lupo, 

Lince, Orso bruno e Sciacallo dorato). A titolo esemplificativo, è prevista la realizzazione dei seguenti 

investimenti: 

- recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per la tutela delle colture 

agricole, per la protezione degli animali dalla fauna selvatica durante il pascolamento e per il 

ricovero notturno, inclusi i punti di abbeverata; 

- strutture per il ricovero notturno del bestiame; 

- acquisto di cani da guardiania; 

- sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo per ungulati o per impedire l’accesso dei 

carnivori ai rifiuti e agli scarti; 

- altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi antintrusione da fauna non già ricompresi ai punti 

precedenti; 

CRITERI PSN/CSR LAZIO 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

Principi di selezione territoriali quali ad esempio le aree Natura 2000 per l’azione 1 o le Zone Vulnerabili ai 

Nitrati per l’azione 2;  

Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio il grado 

di professionalità dello stesso, investimenti presentati da soggetti collettivi o da giovani agricoltori;  

Principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano 

agricoltura biologica o agricoltura estensiva o, ancora, allevamenti con carichi di bestiame entro 

determinate soglie;  

Principi di selezione connessi alla dimensione economica delle operazioni quali ad esempio operazioni che 

rientrano entro determinate soglie;  
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Principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, quali ad 

esempio partecipazione del richiedente ad interventi che prevedono l’assunzione di impegni agro- 

climatico-ambientali o a forme di progettazione integrata oppure ad interventi di cooperazione;  

Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e 

nazionali quali ad esempio, per l’azione 1, le priorità di conservazione di ambienti e specie individuate nei 

Prioritized Action Framework (PAF);  

Principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali quali ad esempio 

un maggior vantaggio ambientale dell’operazione;  

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

CR01 - Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo. 

CR02 - Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati. Le Regione declina nei documenti di 

attuazione le specifiche attuative del presente criterio. 

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni relative all’azione1 – Investimenti non produttivi 

finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale 

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 

CR05 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la 

valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 

CR06 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi 

all’erogazione del sostegno non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento con una soglia 

minima in termini di contributo pubblico 10.000 euro 

CR07 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è 

stabilito un limite massimo per l’intero periodo di programmazione di 200.000 euro di contributo pubblico 

CR08 – Per le medesime finalità di cui al CR07 stabilito un importo massimo erogabile per ciascuna 

operazione di investimento pari a 100.000 euro di contributo pubblico 

CR9 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le 

operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata 

presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti 

siano stati effettuati. Tuttavia, l’Autorità di gestione può stabilire termini più restrittivi considerando 

ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la 

presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte 

dell’Autorità di Gestione. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima 

presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un 

termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.  

Altri criteri di ammissibilità 

CR10 – Nell’ambito dell’azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita 

di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale – gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle 

seguenti categorie:  

1. Realizzazione di formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità: realizzazione di 

infrastrutture ecologiche quali, a titolo esemplificativo, siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti, 

sistemi macchia radura; 

2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all’acqua quali 

a titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali 

di adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di  

fitodepurazione;  

3. Realizzazione e/o recupero di muretti a secco, terrazzamenti e/o ciglionamenti e delle 

sistemazioni idrauliche agrarie funzionali alla regimazione dei deflussi superficiali ad essi 

collegate, e/o recinzioni tradizionali;  
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4. Realizzazione e/o recupero di elementi tipici del paesaggio quali, a titolo esemplificativo, 

abbeveratoi, fontane, sentieri, tabernacoli;  

5. Recupero di prati, pascoli e/o habitat in stato di abbandono: recupero di superfici prative o 

pascolive o habitat in stato di abbandono, al fine di incrementare la biodiversità degli 

agroecosistemi e valorizzare e ripristinare i paesaggi rurali storici e tradizionali;  

6. Interventi finalizzati al contenimento delle specie vegetali e animali esotiche invasive di rilevanza 

unionale: L’autorità di gestione, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione nazionali 

inerenti le specie esotiche vegetali, dai PAF o da altri documenti di indirizzo approvati (es. 

progetti LIFE), definisce gli areali ove attuare gli interventi di contenimento della vegetazione 

esotica invasiva, finalizzati al recupero delle cenosi originarie, quali a titolo esemplificativo: 

eradicazione/controllo meccanico, sfalci ripetuti nell’arco delle tempistiche di progetto, 

eradicazioni manuali dell’apparato ipogeo. - acquisto di attrezzatura e di strumenti finalizzati al 

contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale, , e/o altre specie 

alloctone, , quali a titolo esemplificativo trappole o altri strumenti di cattura, sistemi per la 

soppressione eutanasica, sistemi di contenimento per la detenzione in sicurezza delle IAS;  

7. Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica, inclusi 

gli ungulati (Cinghiali e Cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE 

(Lupo, Lince, Orso bruno e Sciacallo dorato). A titolo esemplificativo, è prevista la realizzazione 

dei seguenti investimenti: -recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per 

la tutela delle colture agricole, per la protezione degli animali dalla fauna selvatica durante il 

pascolamento e per il ricovero notturno, inclusi i punti di abbeverata; -casette per la protezione 

delle arnie; -sistemi di virtual fencing; -strutture per il ricovero notturno del bestiame e di alloggi 

(micro-unità abitative) per il personale di custodia degli animali al pascolo; -acquisto di cani da 

guardiania; -sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo per ungulati o per impedire 

l’accesso dei carnivori ai rifiuti e agli scarti; -reti anti-uccello -altri sistemi di dissuasione 

acustici/luminosi antintrusione da fauna non già ricompresi ai punti precedenti;  

8. Investimenti per la messa in sicurezza di linee elettriche ed altre infrastrutture aeree, finalizzati a 

prevenire le collisioni dell’avifauna e a limitare il fenomeno dell’elettrocuzione sulle linee ad alta e 

medio-bassa tensione, incluso l’interramento di cavi aerei;  

9. Interventi per la connettività ecologica della fauna selvatica: realizzazione di infrastrutture 

ecologiche (es. tunnel, sovrappassi, sottopassi, recinzioni) che favoriscono il movimento della 

fauna selvatica sul territorio, anche prevenendone la collisione con gli autoveicoli, e la creazione 

o ripristino di corridoi ecologici e creazione di “pietre di guado” (stepping stones) mediante 

realizzazione di fasce arborate, di filari arborati, di boschetti, di siepi arborate e la piantagione di 

singoli soggetti arborei per favorire la biopermeabilità delle aree critiche  

10. Altri investimenti a favore della fauna selvatica: installazione di strutture atte a favorire la 

riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a 

titolo di esempio cassette-nido, posatoi, mangiatoie;  

11. Strutture per l'osservazione della fauna selvatica: realizzazione di strutture finalizzate alla 

fruizione ecocompatibile degli ambienti naturali, quali a titolo di esempio capanni di osservazione 

e pannelli informativi e didattici, in aree di interesse naturalistico definite dall’autorità di gestione.  

12. Altri investimenti non produttivi previsti dal PAF regionale non già ricompresi nell’elenco di cui 

sopra, tra cui l’acquisto di recinzioni mobili per la gestione degli habitat pascolivi, acquisto e 

installazione di barre di involo, vasche di abbeverata.  

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P01 – Principi territoriali 

P02 – Caratteristiche progettuali 
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Criteri di ammissibilità  

CR01 - Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo. 

CR02 - Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati. 

 

  



 

Deliverable D.3.2 - LIFE BEEadapt Governance toolkit 

 

 

75 

 

SRD10 Impianti 

forestazione/imboschimento e 

sistemi agroforestali su terreni non 

agricoli 

5 Mln € Emilia Romagna 

 

L’intervento è volto a realizzare nuovi soprassuoli forestali e di arboricoltura su superfici non 

agricole al fine di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico 

nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi. 

Benefici per gli impollinatori: Incrementando la superficie forestale e arricchendo il mosaico 

ambientale, quindi creando nove infrastrutture verdi in ambito non agricolo, l'intervento impatta 

positivamente sugli impollinatori. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

Finalità specifiche dell'intervento: aree finalizzate alla realizzazione di barriere verdi per la riduzione 

dell’inquinamento dell’aria e acustico; 

Caratteristiche territoriali: territori compresi nel Piano aria integrato regionale (PAIR 2020) e dall’accordo 

di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria 

nel bacino padano; aree urbane e periurbane, perifluviali e aree di rilevante valore paesaggio forestale e 

rurale, etc; 

Caratteristiche del soggetto richiedente (età, qualifica, genere, iscrizione albi, certificazioni, ecc; 

Dimensione economica dell’operazione; 

Collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano/ partecipazione a progetti integrati 

Localizzazione delle aziende beneficiarie e (Siti Natura 2000, Aree naturali protette) / partecipazione a 

progetti integrati: Siti RN2000; aree caratterizzate da particolari pregi ambientali (ad esempio Zone 

Vulnerabili ai Nitrati-ZVN, Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF); 

Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat. 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono 

riconducibili ai Proprietari, Possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di 

diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici non agricole;  

C02 – I beneficiari devono dimostrare la proprietà, il titolo di possesso o di gestione delle superfici 

interessate dall’inervento.  

C03 - Le AdG possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di 

ammissibilità dei beneficiari.  

Altri criteri di ammissibilità 

CR1 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione 

di un “Piano di investimento” redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di 

attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse 

nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai 

sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;  

CR02 - Ai fini dell’ammissibilità il sostegno è riconosciuto per le azioni realizzate sulle superfici non 

agricole, ovvero superfici di qualsiasi natura e destinazione diversa da quella agricola di cui all’art.4 

comma 3, del Regolamento 2015/2021;  
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CR03 - L’investimento può anche essere attivabile sulle superfici non agricole già interessate da 

investimenti di imboschimento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi 

di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto.  

CR04– Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, per l’investimento della:  

• Azione SRD10.1) gli imboschimenti naturaliformi devono essere costituiti da popolamenti 

polispecifici di specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato comprese 

piante micorrizzate, comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell’area, e 

coerenti con la vegetazione forestale dell’area di impianto.  

• Azione SRD10.2) gli impianti devono essere costituiti da popolamenti puri o misti di specie 

forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni 

ambientali locali e climatiche dell’area, compresi i cloni di pioppo, e/o cloni e piante micorizzate. 

Nel caso di impianti di cloni di pioppo deve essere perseguita la sostenibilità dal punto di vista 

ambientale in particolare attraverso la diversificazione clonale, prevedendo l’utilizzo delle tipologie 

clonali riconosciute, con Decreto ministeriale, dall’Osservatorio nazionale del Pioppo (D.M. 17132 

del 13/03/15).  

Sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze territoriali e socioeconomiche le Regioni e P.A possono 

individuare specie forestali adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell’area, tra quelle elencate 

nelle disposizioni normative regionali di settore e che verranno dettagliate nelle procedure di attuazione 

dell’intervento.  

CR05 - Non è consentito l’uso di specie esotiche invasive riconosciute dall’elenco del Ministero della 

Transizione ecologica e dalle Black list regionali.  

CR06– A motivo dei costi di gestione amministrativa non sono ammissibili in tutta Italia domande di 

sostegno per superfici complessive di dimensione inferiore a 0,5 ettari, e non è prevista nessuna 

limitazione della superficie massima di intervento.  

Tali limitazioni sono giustificate in considerazione della elevata frammentazione fondiaria che caratterizza 

le proprietà sul territorio nazionale e in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno che, nel 

caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato 

rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato. Per le seguenti Regioni e P.A che non adottano il 

presente criterio viene riportata la qualificazione e quantificazione delle rispettive soglie minime 

individuate dalle AdG competenti.  

CR07 – Al fine di consentire l’accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito a livello 

nazionale, un importo massimo di contributo pubblico erogabile ad ettaro per la copertura dei costi di 

impianto, per il medesimo intervento e per singolo bando. Tale limitazione è giustificata in ragione delle 

profonde differenze ecologiche, socioeconomiche e dei prezzi di mercato del territorio italiano.  

CR08 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 

le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della 

domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro i 

24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 

proposte.  

CR09 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche 

possono definire ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni.  
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SRD11 Investimenti non produttivi 

forestali 

5 Mln € Emilia Romagna 

2 Mln € Marche 

3,7 Mln € Lazio 

9 Mln € Toscana 

L’intervento è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e 

dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di tutela 

ambientale,  conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali, 

nonché di valorizzare le funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste.  

Benefici per gli impollinatori: La conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi 

forestali, sono azioni che hanno un impatto rilevante sugli impollinatori, nelo specifico attraverso 

azioni di: (i) tutela dell’ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del 

paesaggio; (ii) miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell’uso multifunzionale 

del bosco; (iii) elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti. 

CRITERI PSN/CSR EMILIA ROMAGNA 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

Finalità specifiche dell’intervento: Per l'azione 1): interventi di stabilizzazione e regimazione dei versanti 

realizzati mediante opere di ingegneria naturalistica; interventi finalizzati all'eliminazione e al 

contenimento di specie alloctone e invasive; interventi finalizzati alla valorizzazione di nuclei e individui di 

specie forestali nobili, rare, sporadiche, degli alberi vetusti e dei boschi da seme; interventi volti al 

miglioramento e alla ricostituzione di habitat e favorevoli alle specie di interesse comunitario. *interventi 

conservativi di soprassuoli forestali di elevato valore storico paesaggistico; interventi di realizzazione e 

ripristino di elementi naturali presenti nei boschi e nelle aree limitrofe; interventi di mantenimento degli 

ecotoni agro-silvo-pastorali; Per l'azione 2): interventi integrati con quelli previsti nell'azione 1; interventi 

su viabilità forestale e silvo-pastorale esistente, anche mediante opere di regimazione delle acque, che 

non comportino trasformazione della stessa; interventi di recupero, miglioramento e valorizzazione di 

sentieristica già esistente e di tracciati viari storici desueti; interventi di recupero e valorizzazione di 

edifici e altri manufatti storici, caratteristici dello specifico contesto rurale e forestale; 

Caratteristiche territoriali: Per l'azione 1): maggior consistenza della superficie interessata dagli interventi 

selvicolturali; superfici pianificate con Piano di gestione vigente (se sotto soglia di obbligo); Per l'azione 

2): per gli interventi su viabilità forestale e silvo-pastorale esistente: maggior numero di ettari asserviti; 

prevalenza di servizio a superfici forestali; Per l'azione 3): consistenza della superficie forestale 

pianificata; 

Caratteristiche del soggetto richiedente (età, qualifica, genere, iscrizione albi, certificazioni, ecc): Per 

tutte le azioni: investimenti realizzati da soggetti aggregatori e loro capacità di aggregazione; 

certificazione PEFC/FSC; Inoltre, per l'azione 1): proponenti pubblici per interventi su proprietà 

pubbliche; Per gli interventi sulla viabilità dell'azione 2): numero di aziende forestali e silvo-pastorali 

servite; proponenti pubblici per interventi su proprietà pubbliche; 

Dimensione economica dell’operazione: no; 

Collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano/partecipazione a progetti integrati: no; 

Localizzazione delle aziende beneficiare e (Siti Natura 2000, Aree naturali protette) /partecipazione a 

progetti integrati: Per tutte le azioni: investimenti inclusi nelle Strategie Territoriali per le Aree Montane e 

Interne (STAMI) previste dal DSR 2021-27 (DAL 44/2021); Per le azioni 1 e 3): Siti RN2000; aree di 

rilevante valore paesaggistico (artt. 17, 19 e 25 del PTPR e art. 136 d.lgs. 42/2004); aree protette; aree 

forestali e naturali che ospitano habitat di interesse comunitario; aree di collegamento ecologico e reti 

ecologiche regionali (L.R. n. 6/2005; L.R. n. 24/2017); 
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Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat: Per l'azione 1): interventi volti al miglioramento e alla 

ricostituzione di habitat naturali prioritari e favorevoli alle specie prioritarie di interesse comunitario; 

Altro: Ordine di priorità espresso dal beneficiario in caso di presentazione di più progetti/domande. 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono 

riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di 

diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;  

C02 - Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai 

titolari della superficie forestale per la realizzazione di iniziative anche a titolarità regionale;  

C03 - I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei 

criteri richiesti; 

C04 - Le AdG possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di 

ammissibilità dei beneficiari.  

Altri criteri di ammissibilità 

CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle 

procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di 

interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e 

competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.  

CR02 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo le Azioni devono interessare le superfici forestali e ad esse 

assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del 

D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente 

definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 e 

articolo 5 del predetto decreto.  

CR03 –- Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando 

riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del 

bosco.  

CR04 - Il sostegno ove pertinente (azione SRD15.1), è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti 

con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-

17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di 

foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte delle Regioni e P.A.  

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie 

disposte a livello nazionale e delle Regioni e P.A. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 

del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni 

intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle 

prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi 

paneuropei di GFS, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti 

competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate 

anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Solo per 

aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS 

possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di 

Gestione) o da uno strumento equivalente.  

CR05 – Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa 

superficie per la medesima azione per tutta la durata del programma.  

CR06 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni 

del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per 

per ciascuna azione sia inferiore a 2.500,00 Euro.  
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CR07 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari e al 

fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, il limite di importo 

massimo di spesa ammissibile per ciascuna azione è pari a 300.000,00 Euro per l’Azione SRD11.1), a 

500.000,00 Euro per l’Azione SRD11.2) e a 100.000,00 Euro per per l’Azione SRD11.3).  

CR08 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 

le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della 

domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 

24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 

proposte.  

CR09 - e Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche 

possono definire ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni.  

CRITERI PSN/CSR MARCHE 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P01 – Finalità specifiche dell'intervento 

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente 

P06 – Localizzazione delle aziende beneficiarie 

P08 – Dimensione in termini di superficie di intervento 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono 

riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di 

diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale; 

C02 - Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai 

titolari della superficie forestale per la realizzazione di iniziative anche a titolarità regionale; 

C03 - I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei 

criteri richiesti. 

Altri criteri di ammissibilità 

CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dall’AdG regionale nei 

documenti di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle azioni 

previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli 

ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente. 

CR02 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo le Azioni azioni devono interessare le superfici forestali e ad 

esse assimilate del territorio regionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, 

del D.lgs. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto 

diversamente definito dalla Regione con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3, 

comma 4 e articolo 5 del predetto decreto. 

CR03 –- Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando 

riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del 

bosco. 

CR04 - Il sostegno ove pertinente (azione SRD11.1), è subordinato al rispetto dei criteri di GFS (gestione 

forestale sostenibile) , definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in 

Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal D.Lgs. 34 del 2018 e dalle 

prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello regionale. 

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari 

disposte a livello nazionale e regionale. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 34 del 2018 

l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre 

subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari regionali che recepiscono e attuano i 
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principi paneuropei di GFS, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli 

enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque 

riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Solo 

per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di 

GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano 

di Gestione) o da uno strumento equivalente. 

CR05 – Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa 

superficie per la medesima azione per tutta la durata del programma. 

CR06 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per l’Azione 

prevista dal presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa 

ammissibile sia inferiore a 50.000,00 Euro. 

CR07 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari e al 

fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, il limite di importo 

massimo di spesa ammissibile è pari a 500.000,00 Euro per l’Azione SRD11.1). 

CR08 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 

le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della 

domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 

24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda. 

Per quanto non specificato sopra si applica quanto stabilito nel par.6.4 “informazioni comuni al settore 

forestale”. 

CRITERI PSN/CSR LAZIO 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

P01 - Finalità specifiche dell'intervento  

P02 - Caratteristiche territoriali  

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente  

P04 - Dimensione economica dell’intervento  

P06 - Localizzazione delle aziende beneficiarie  

P07 – Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat 

P08 – Altro 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono 

riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di 

diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale; 

C02 - Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai 

titolari della superficie forestale per la realizzazione di iniziative anche a titolarità regionale;  

C03 - I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei 

criteri richiesti; 

C04 - Le AdG possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di 

ammissibilità dei beneficiari.  

Altri criteri di ammissibilità 

CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle 

procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di 

interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e 

competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.  
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CR02 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo le Azioni devono interessare le superfici forestali e ad esse 

assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del 

D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente 

definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 e 

articolo 5 del predetto decreto.  

CR03 –- Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando 

riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del 

bosco. CR04 - Il sostegno ove pertinente (azione SRD11.1), è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, 

definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki 

il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in 

materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte delle Regioni 

e P.A.  

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari 

disposte a livello nazionale e delle Regioni e P.A. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 

del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni 

intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle 

prescrizioni normative e regolamentari disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi 

paneuropei di GFS, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti 

competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate 

anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Solo per 

aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS 

possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di 

Gestione) o da uno strumento equivalente. CR05 – Le attività puntuali ammesse a finanziamento 

potranno essere attuate una sola volta sulla stessa superficie per la medesima azione per tutta la durata 

del programma.  

CR06 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni 

del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per 

per ciascuna azione sia:  

SRD11.1) € 30.000 

SRD11.2) € 30.000 

SRD11.3) € 2.500  

CR07 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari e al 

fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, il limite di importo 

massimo di spesa ammissibile per ciascuna azione è pari a:  

SRD11.1) € 200.000 

SRD11.2) € 200.000 

SRD11.3) €200.000,00 per I soggetti pubblici e a €100.000 per I soggetti privati 

CR08 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 

le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della 

domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 

24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 

proposte.  

CRITERI PSN/CSR TOSCANA 

Principi selezionati concernenti la definizione di criteri di selezione  

P01 - Finalità specifiche dell'intervento – potrà essere riconosciuta una priorità: 

- alle azioni di per la valorizzazione della accessibilità e fruizione pubblica delle foreste e delle aree 

boschive; 

- all'elaborazione piani di gestione; 
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- agli interventi selvicolturali; 

P02 - Caratteristiche territoriali - potrà essere riconosciuta una priorità in base: 

- al grado di svantaggio (zona montana ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 

1305/2013); 

- alle zone con maggiore diffusione dei boschi; 

- alla presenza di una pianificazione specifica (aziendale o pubblica); 

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente - potrà essere riconosciuta una priorità: 

- ai giovani; 

- alle donne; 

- ai soggetti in possesso di certificazione forestale; 

- il grado di aggregazione del beneficiario; 

P06 - Localizzazione delle aziende beneficiarie - potrà essere riconosciuta una priorità agli interventi 

eseguiti in tutto o in parte all'interno delle aree Natura 2000 o altre aree protette. 

Criteri di ammissibilità  

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono 

riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di 

diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale; 

C02 - Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai 

titolari della superficie forestale per la realizzazione di iniziative anche a titolarità regionale; 

C03 - I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei 

criteri richiesti; 

C04 - Per la Regione Toscana i beneficiari non devono: 

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, 

assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05. 

2. gli interventi selvicolturali possono essere realizzati solo all’interno delle proprietà forestali della 

Regione, tranne nei casi di interventi selvicolturali diversi da quelli previsti nella scheda SRD15 – 

investimenti produttivi forestali, che possono essere realizzati anche al di fuori delle proprietà forestali 

regionali. 

3. I Piani di gestione e quelli equivalenti sono finanziabili solo a beneficiari pubblici o beneficiari associati 

che gestiscono i terreni dei soci. 

Altri criteri di ammissibilità 

CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 

presentazione di un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti nelle procedure di 

attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni previste. Il 

Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti 

professionali riconosciuti dalla normativa vigente. 

CR02 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo le Azioni devono interessare le superfici forestali e ad esse 

assimilate, così come definite dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. 

CR03 –- Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando 

riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del 

bosco. 

CR04 - Il sostegno ove pertinente (azione SRD11.1), è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti 

con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-

17 giugno 1993, recepiti dalle prescrizioni normative e regolamentarie regionali, nonché a livello 

nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). 

La conformità ai principi di GFS viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari 

disposte a livello regionale. Ai sensi della L.r. 39/00 l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento 
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selvicolturale su tutto il territorio regionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni in essa 

contenute che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS, nonché dalle eventuali specifiche 

autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la 

conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la 

predisposizione del “Piano di investimento”. Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari 

le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli 

strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente. 

CR05 – Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa 

superficie per la medesima azione per tutta la durata del programma. 

CR06 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni 

del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per 

per ciascuna azione sia inferiore a 5.000,00 Euro. 

CR07 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari e al 

fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, il limite di importo 

massimo di spesa ammissibile per tutte le Azioni è pari a 400.000,00 € per i soggetti pubblici, 

250.000,00 € per i soggetti privati. 

CR08 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 

le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della 

domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 

24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 

proposte. 

CR09 – In relazione alle caratteristiche territoriali ed esigenze socio economiche valgono anche le 

seguenti indicazioni: 

1. alcuni interventi lungo i corsi d’acqua, o in aree umide in bosco, o di controllo/prevenzione dei danni 

da fauna selvatica, in base alle indicazioni definite negli ulteriori documenti di programmazione regionale, 

possono essere realizzati solo nelle aree Natura 2000 o altre aree protette (in considerazione delle finalità 

della misura e per demarcazione rispetto agli interventi della scheda SRD12 - investimenti per la 

prevenzione ed il ripristino danni foreste). 

2. il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso 

limitatamente a quelli che hanno l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle strutture 

oggetto del finanziamento ai sensi del presente bando aziendali (esclusa vendita) e comunque di 

dimensione di 1 Mw; 

3. nel caso di impianti finalizzati alla generazione di energia biomassa sono ammissibili solo se utilizzano 

biomasse legnose di origine forestale. 
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3.1.3 Criteri a favore degli impollinatori da inserire nelle misure dei CSR/PSP 

 

I criteri da inserire nella programmazione per aumentare il livello di tutela degli habitat 

adatti agli impollinatori e alle specie che ospitano sono stati categorizzati in modo da 

rispondere prioritariamente a tre macro-tipologie di intervento: 

- Introduzione di infrastrutture verdi 

- Aumento della varietà ecologica/Diversificazione del mosaico ecologico 

- Predisposizione di spazi per siti di nidificazione e habitat. 

Per l’ambito di intervento in esame (agricolo) è poi specificata la scala dell’intervento, che 

può riguardare: 

- la rete ecologica (larga scala)  

- mosaico ecologico (media scala) 

- il singolo intervento (piccola scala) quando si lavora su un tassello del mosaico ecologico. 

I criteri andranno inseriti nelle misure di cui al paragrafo 3.1.2, in modo da ampliare le 

capacità delle aziende agricole di realizzare infrastrutture ecologiche di diversa 

dimensione.  

Attraverso questi criteri il progetto BEEadapt intende contribuire alle priorità dell’iniziativa 

europea degli impollinatori, come di seguito evidenziato. 

 

Priorità II: Migliorare la conservazione degli impollinatori e affrontare le cause del loro 

declino 

Obiettivo 4: Migliorare la conservazione delle specie e degli habitat degli impollinatori  

Obiettivo 5: Ripristinare gli habitat degli impollinatori nei paesaggi agricoli  

Obiettivo 6: Attenuare le ripercussioni sugli impollinatori dovute all'uso dei pesticidi  

Obiettivo 7: Migliorare gli habitat degli impollinatori nelle zone urbane  

 

Priorità III: Mobilitare la società e promuovere la pianificazione e la cooperazione 

strategiche a tutti i livelli 

Obiettivo 11: promuovere la pianificazione e la cooperazione strategiche a tutti i livelli  

 

 

Programmazione regionale CSR/PSR 

 

Ambito Agricolo 

Scala Mosaico ecologico/ Intervento 

Tipologia Intervento Introduzione di infrastrutture verdi 

Obiettivo e azioni specifiche Migliorare la connettività ecologica: 

- Promuovere la realizzazione di siepi, zone di bordo 

caratterizzate da arbusti o alberi che forniscono risorse 

(cibo, rifugio, ospiti e prede) per impollinatori e altri 

insetti utili 
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- Promuovere la realizzazione fasce fiorite attraverso un 

mix di piante fiorite che incrementano la diversità e la 

disponibilità di cibo per gli impollinatori e i nemici 

naturali dei fitofagi 

- Promuovere la realizzazione fasce fiorite negli interfilari 

(inerbimento colture arboree) 

- Promuovere la realizzazione di praterie permanenti 

seminaturali ricche di fiori  

- Promuovere la realizzazione di pascoli di brughiera e 

macchia 

- Ampliare i criteri di selezione delle aziende agricole 

(non favorire solo aree caratterizzate da particolari pregi 

o criticità ambientali) in modo da coinvolgere le aree 

poco accessibili, le aree marginali o inutilizzate e l’intorno 

dei campi coltivati. 

 

 

Programmazione regionale CSR/PSR 

 

Ambito Agricolo 

Scala Mosaico ecologico 

Tipologia Intervento Aumento della varietà ecologica 

Obiettivo e azioni specifiche Fornire adeguate risorse alimentari agli 

impollinatori  

- Promuovere la diversificazione delle colture (incluse le 

colture di copertura): colture seminate in campo con 

l’obiettivo di fornire e promuovere diversi servizi 

ecosistemici. Le colture di copertura favoriscono il 

controllo degli organismi dannosi (aumento del 

microbiota del suolo, prede per i nemici naturali dei 

fitofagi), migliorano la struttura del suolo (maggiore 

aerazione e della infiltrazione), incrementano la sostanza 

organica nel suolo (ciclo dei nutrienti) e riducono 

l’erosione del suolo, il processo di lisciviazione dell’azoto 

e il dilavamento.  

- Prevedere la reazione di seminativi a maggese con 

vegetazione seminata o spontanea 

- Creare praterie permanenti seminaturali ricche di fiori 
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Programmazione regionale CSR/PSR 

 

Ambito Agricolo 

Scala Intervento 

Tipologia Intervento Predisposizione di spazi per siti di nidificazione e habitat 

Obiettivo e azioni specifiche Fornire adeguati siti di nidificazione:  

- Promuovere la creazione di Beetle bank, aree erbose 

collocate all’interno di estese aree coltivate; 

- Promuovere la creazione di siti di nidificazione e 

ibernazione per impollinatori selvatici; 

- Promuovere l’installazione di casette-nido per 

impollinatori selvatici e altri insetti utili; 

- Tutelare i siti di nidificazione degli apoidei 

proteggendo i luoghi ove tali nidi o aggregazioni si 

trovino. In queste aree e attorno ad esse, in una fascia 

di 3 metri, non eseguire operazioni di scavo, copertura 

e utilizzo di sostanze chimiche 
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3.2 PROGRAMMI REGIONALI FESR 2021-2027 

 

I Programmi Regionale (PR) cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il 

periodo 2021-2027 sostengono gli investimenti per la crescita e l’occupazione in coerenza con lo 

scenario delineato dall’Agenda 2030, dal Green New Deal, da Next Generation EU e dal Piano 

Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). 

Di seguito si riportano gli interventi che sostenendo la tutela della natura e della biodiversità, 

patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu possono essere direttamente correlati ai 

temi del LIFE BEEadapt. 

 

Priorità: 2. Europa 

più verde 

Obiettivo specifico RSO2.7 

Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità 

e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le 

forme di inquinamento (FESR) 

PR FESR Emilia Romagna 

Interventi dei fondi 2.7.1 INFRASTRUTTURE VERDI E BLU URBANE E PERIURBANE 

L’azione sostiene iniziative per la realizzazione di infrastrutture verdi e 

blu in ambito urbano e periurbano per il miglioramento del comfort e del 

microclima, interconnesse, accessibili e fruibili (anche includendo 

interventi di forestazione urbana e periurbana) e per l’adozione di 

soluzioni tecnologiche innovative volte a migliorarne l'efficienza e la 

fruibilità, coerenti con le strategie locali di adattamento climatico, ove 

disponibili. Tali infrastrutture dovranno collegare con continuità 

l’insieme urbano ed extra-urbano con, ad esempio, spazi verdi, parchi, 

giardini, filari alberati, piste ciclabili, pareti e tetti verdi, giardini 

condivisi, orti urbani e giardini della pioggia rispondendo 

contemporaneamente a più obiettivi: ridurre i gas serra, catturare le 

polveri sottili, produrre mitigazione microclimatica con ombra ed 

evapotraspirazione, aumentare il benessere delle persone negli spazi 

aperti, ridurre i consumi energetici per il raffrescamento degli edifici, 

migliorare la gestione del ciclo dell’acqua riducendo il runoff, costituire il 

supporto della mobilità ciclo-pedonale, conferire attrattività e vivibilità 

di strade, piazze, parchi. Rientrano in questo ambito anche gli interventi 

sul waterfront della costa sviluppato secondo criteri di progettazione 

urbana sostenibile, prevedendo componenti di rinaturalizzazione ed 

interventi in grado di combattere il cambiamento climatico. L’azione 

potrà essere meglio supportata attraverso la diffusione dei risultati 

dell’azione “SMART CITY 4.0”, realizzata in collaborazione con le 

Università della Regione Emilia-Romagna. 
 

2.7.2 INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA 

BIODIVERSITÀ 

L'azione è finalizzata a ricomporre l'equilibrio tra intervento antropico e 

contesto naturale. Si intendono sostenere interventi previsti nel Quadro 
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delle azioni prioritarie d’intervento regionali (PAF), finalizzati alla 

salvaguardia della biodiversità, con investimenti e azioni mirati e 

selettivi nella gestione degli ecosistemi, delle specie e degli habitat, in 

particolare nelle aree Natura 2000, tramite la diminuzione della 

pressione dovuta dalla frequentazione antropica, la valorizzazione dei 

territori dei siti Natura 2000 tutelandone la biodiversità e il sostegno a 

campagne di formazione e sensibilizzazione. Le azioni dell’OS agiranno 

in complementarità e, ove possibile, in sinergia con il Programma LIFE, 

in particolar modo per quel che riguarda la tutela della natura e della 

biodiversità. 
  

Settore di intervento Codice 078. Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti 

Natura 2000 

2,1 Mln € 

Codice 079. Tutela della natura e della 

biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 

8,5 Mln € 

PR FESR Marche 
  

Interventi dei fondi 2.7.1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI IN AMBITO 

NON URBANO 

Ridurre la perdita di biodiversità attraverso interventi che mirano alla 

conservazione e al ripristino delle funzionalità ecologiche dei siti Rete 

Natura 2000. Il PAF Marche comprende anche misure relative alle 

infrastrutture verdi (aree urbane escluse), laddove contribuiscano alla 

coerenza ecologica della rete Natura 2000. Verranno sostenuti 

interventi volti a promuovere: 

• misure di mantenimento e ripristino di specie e habitat relative ai siti 

Natura 2000 per le categorie ecosistemiche MAES: acque marine e 

costiere, brughiere e sottobosco, torbiere, paludi basse e altre zone 

umide, formazioni erbose, altri agro-ecosistemi, boschi e foreste, 

habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di vegetazione, habitat 

d’acqua dolce, altri. Il PAF Marche contiene il dettaglio di tutti gli 

interventi previsti per i siti Natura 2000 

• misure aggiuntive relative all’”infrastruttura verde” al di là di Natura 

2000 per le stesse categorie ecosistemiche. Il PAF Marche contiene il 

dettaglio di tutti gli interventi previsti per questo raggruppamento, 

comprese le modalità di calcolo dei costi stimati.  
 

2.7.2 - SVILUPPO DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE IN AMBITO 

URBANO 

Al fine di attenuare/eliminare l’esistente frammentazione degli 

ecosistemi, riconnettendo i corridoi ecologici ed aumentare la capacità 

delle città di adattarsi ai cambiamenti climatici, verranno promossi 

interventi di sviluppo urbano e periurbano attraverso il rafforzamento 

delle connessioni ecologiche attraverso la realizzazione: 

• di boschi all'interno e ai margini dei maggiori centri abitati per avviare 

un processo di generale riqualificazione urbana 

• di impianti vegetazionali che mirano a ricostituire il territorio 
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agroforestale tipico marchigiano connettendo fondovalle urbanizzati e 

aree interne 

• di sovrappassi o sottopassi faunistici per tutelare la fauna selvatica in 

quei punti dove le infrastrutture stradali esistenti interrompono i corridoi 

della Rete Ecologica e si rileva quindi un elevato numero di incidenti. In 

alternativa, laddove gli incidenti sono poco frequenti, si potrà ricorrere 

all’installazione di appositi catarifrangenti e segnalatori acustici. 
 

Settore di intervento Codice 078. Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti 

Natura 2000 

500.000,00 € 

Codice 079. Tutela della natura e della biodiversità, 

patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu 

1,25 Mln € 

PR FESR Lazio 
 

Interventi dei fondi AZIONE INFRASTRUTTURE VERDI 

Per aumentare la capacità di adattamento delle città e dei territori ai 

cambiamenti climatici saranno realizzate infrastrutture verdi che, per la 

loro multifunzionalità e capacità di fornire servizi eco-sistemici, 

consentano di creare e mantenere in vita apparati vegetazionali. A titolo 

esemplificativo, gli interventi previsti potranno riguardare il recupero e 

l’aumento del verde pubblico e della permeabilità dei suoli; il 

contenimento del consumo dei suoli non urbanizzati, anche mediante le 

cinture verdi (green belt); la riorganizzazione e rinaturalizzazione, ove 

possibile, dei reticoli idrografici urbani; il potenziamento delle 

connessioni tra il verde urbano, periurbano e extraurbano; misure di 

adattamento alla crisi climatica basate sulle infrastrutture verdi, anche 

attraverso i “contratti di fiume”; la creazione o il ripristino dei punti di 

abbeverata per la conservazione degli habitat delle formazioni erbose, 

nonché misure di mantenimento e ripristino di specie ed habitat relative 

ai siti Natura 2000, coerentemente con quanto previsto nella parte a), 

Sezione b) dell’allegato A alla DGR n. 234/2019 che approva il PAF 

regionale. 

In linea generale, in fase di programmazione si terranno in 

considerazione gli indirizzi strategici riportati nel PAF regionale che 

coerentemente con le disposizioni comunitarie contengono misure 

relative all’infrastruttura verde in linea con il framework ecologico della 

rete Natura 2000. 

In fase di attuazione delle misure si valuteranno, inoltre, possibili 

sinergie e complementarità con gli altri programmi di investimento 

europei, nazionali e regionali (ad esempio, PNRR, FSC, misure nazionali 

ed europee, ecc.). 

Settore di intervento Codice 079. Tutela della natura e della biodiversità, 

patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu. 

12 Mln € 

PR FESR Toscana 
 

Interventi dei fondi b.7.1 REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI IN AREE 

URBANE E PERIURBANE 
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Gli interventi di forestazione urbana potranno favorire lo sviluppo di 

“quartieri sostenibili” attraverso l’integrazione con interventi di mobilità 

sostenibile, con particolare riferimento alle ulteriori iniziative previste 

nell’ambito del presente Obiettivo Strategico e connesse alla mobilità 

ciclabile e elettrica, nonché all’efficientamento energetico e per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra le tipologie di interventi 

ammissibili rientrano interventi di messa a dimora di specie arboree e 

arbustive in ambito urbano ed extraurbano, la cui progettazione deriva 

da una strategia d’ambito, per assorbire i gas climalteranti ed inquinanti 

presenti in atmosfera su spazi quali parchi e giardini nonché a corredo di 

spazi e di edifici pubblici, di viali, di percorsi ciclo-pedonali fluviali e di 

aree spondali. 
 

b.7.2 INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA NATURA E DELLA 

BIODIVERSITÀ 

Iniziative rivolte a ridurre la perdita di biodiversità in termini di perdita di 

habitat o di habitat di specie ed al miglioramento o mantenimento degli 

stessi in buono stato di conservazione contribuendo di fatto non solo al 

raggiungimento degli obiettivi di tutela dettati dalle Direttive 92/43/CEE e 

147/09/CE, ma anche ad una maggiore resilienza degli stessi rispetto agli 

effetti dei cambiamenti climatici e all’incremento dei benefici indiretti per 

la popolazione residente in termini di servizi ecosistemici (soprattutto di 

regolazione e culturali). 
 

Settore di 

intervento 

Codice 078. Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti 

Natura 2000 

6,4 Mln € 

Codice 079. Tutela della natura e della biodiversità, 

patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu 

5,6 Mln € 
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Priorità 4. 

Attrattività, 

coesione e 

sviluppo 

territoriale 

Obiettivo specifico RSO5.1: Promuovere lo sviluppo sociale, 

economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio 

naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR) 

PR FESR Emilia Romagna 
 

Interventi dei fondi 5.1.1. ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE 

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) 

L’agenda urbana regionale sarà attivata in due tipologie di territori: 

·l’area metropolitana di Bologna, limitatamente al solo Comune di 

Bologna, in sinergia e complementarità con il PON Metro+; 

·le aree urbane medie e altri sistemi territoriali, che vedranno 

protagonisti i comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, 

Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena con i comuni di Mercato 

Saraceno, Montiano e Sarsina, e le Unioni di Comuni di Imola e Nuovo 

Circondario Imolese, Unione Terre d’Argine, Unione Bassa Romagna, 

Unione Romagna Faentina. 

Le Agende sono uno strumento di governance multilivello funzionale al 

raggiungimento di obiettivi definiti dai diversi territori che, nella 

condivisione di risorse e impegni, vedono coinvolti la Regione, gli Enti 

locali, le rappresentanze economiche e sociali in rete tra loro.  

L’azione mira a supportare gli interventi per lo sviluppo sostenibile 

orientati a rispondere alle sfide dell’attrattività dei territori e della 

transizione ecologica verso la neutralità climatica, ma anche a creare una 

nuova socialità e nuovi processi partecipativi. A titolo esemplificativo, 

sono finanziati interventi a servizio della collettività come progetti di 

recupero, riuso, rigenerazione e riqualificazione di luoghi e edifici 

pubblici, di contenitori identitari anche ricucendo il rapporto interrotto tra 

centro e periferia per stimolare la coagulazione di una rinnovata 

comunità urbana; la realizzazione di infrastrutture verdi e blu, finalizzate 

al ripristino dell'ecosistema e all'adattamento climatico; azioni per 

l’attrazione di talenti, politiche di marketing territoriale, sia per attrarre 

investimenti o turisti dall’esterno sia per promuovere il territorio nei 

confronti delle imprese e dei cittadini che vi risiedono in modo da 

aumentare il benessere dei cittadini, la coesione interna e lo spirito 

identitario; interventi per la riqualificazione e l’accessibilità delle 

infrastrutture per la formazione. 

Settore di 

intervento 

Codice 079. Tutela della natura e della biodiversità, 

patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu. 

6 Mln € 

PR FESR Marche 
  

Interventi dei fondi AVVIARE PROCESSI GREEN E BLU CONTRIBUENDO AD 

AUMENTARE LA QUALITÀ DELLA VITA NELLE AREE OGGETTO DI 

RECUPERO URBANO 



 

Deliverable D.3.2 - LIFE BEEadapt Governance toolkit 

 

 

92 

Le Strategie Territoriali nelle aree urbane intervengono su qualità 

dell’ambiente urbano, riqualificazione ambientale e creazione di nuovi 

spazi verdi al fine di fornire alla cittadinanza parchi urbani attrezzati, orti 

e parchi agricoli sociali, percorsi verdi, favorendo la più ampia 

accessibilità attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche. I 

progetti migliorano la qualità ambientale generale, offrendo benefici 

ecologici, estetici e per la salute pubblica. È garantita la gestione di tali 

spazi attraverso il coinvolgimento attivo degli operatori economici e 

sociali.  

Settore di 

intervento 

Codice 079. Tutela della natura e della  biodiversità, 

patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu. 

5 Mln € 
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Priorità 4. 

Attrattività, 

coesione e 

sviluppo 

territoriale 

Obiettivo specifico RSO5.2: Promuovere lo sviluppo sociale, 

economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il 

patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree 

diverse da quelle urbane (FESR) 

PR FESR Emilia Romagna 
 

Interventi dei fondi 5.2.1. ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE TERRITORIALI PER LE 

AREE INTERNE E MONTANE (STAMI) 

L’azione mira a supportare gli interventi individuati nelle aree montane e 

interne all’interno delle STAMI come ad esempio interventi di 

riqualificazione, valorizzazione, rigenerazione e fruizione del patrimonio 

storico, artistico, culturale, azioni di marketing territoriale, interventi per 

la valorizzazione dell’ambiente, il paesaggio e le risorse naturali, specie 

in aree parco, siti Natura 2000 e aree di pregio paesaggistico e 

naturalistico, per offrire un importante contributo alla conservazione della 

biodiversità; azioni per incrementare la fruizione dolce dei territori, 

interventi per il miglioramento dell’accessibilità, qualità e disponibilità dei 

servizi alle comunità locali. 

Settore di 

intervento 

Codice 079. Tutela della natura e della biodiversità, 

patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu. 

2 Mln € 

PR FESR Marche 
  

Interventi dei fondi AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

NATURALI DELLE AREE INTERNE ATTRAVERSO LA MESSA IN 

SICUREZZA DEL TERRITORIO E LA PRODUZIONE ENERGETICA DA 

FONTI RINNOVABILI LOCALI 

Le Strategie Territoriali nelle aree interne tutelano le importanti risorse 

naturali creando attorno ad esse nuovo valore aggiunto attraverso 

interventi volti alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio per 

aumentare la qualità dei luoghi e alla gestione delle fonti rinnovabili, 

anche nelle forme del green community, per l’auto produzione di energia. 

Settore di 

intervento 

Codice 079. Tutela della natura e della  biodiversità, 

patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu. 

2 Mln € 
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Priorità 5. Europa 

più vicina ai 

cittadini 

Obiettivo specifico RSO5.1: Promuovere lo sviluppo sociale, 

economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio 

naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR) 

PR FESR Lazio 
  

Interventi dei fondi 5.1.1 ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE TERRITORIALI 

Con l’azione 5.1.1 si intende promuovere lo sviluppo dell’area 

metropolitana di Roma 3 delle aree urbane medie (Frosinone, Latina, 

Rieti e Viterbo). Le risorse dedicate all’Azione 5.1.1 contribuiscono, tra 

l’altro, in sinergia con altri fondi e strumenti (quali ad esempio PNRR) a: 

· promuovere la trasformazione digitale; 

· favorire la rigenerazione urbana; 

· rendere le attività del turismo e dell’offerta culturale resilienti; 

· facilitare il processo di transizione energetica nelle aree urbane. 

Settore di 

intervento 

Codice 079. Tutela della natura e della 

biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu. 

3,2 Mln € 
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3.3 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

 

Il PNRR finanziato dal Next Generation EU (NGEU) intende promuovere una robusta ripresa 

dell’economia europea all’insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della 

competitività, della formazione e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere.  

Il pilastro della transizione verde discende direttamente dallo European Green Deal e dal 

doppio obiettivo dell’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030. 

Il regolamento del NGEU prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti 

e riforme programmata nei PNRR debba sostenere gli obiettivi climatici. Inoltre, tutti gli 

investimenti e le riforme previste da tali piani devono rispettare il principio del "non arrecare 

danni significativi" all’ambiente. 

 

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 

M2C1: AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE 
 

Ambiti di intervento M2C1.3. Sviluppare progetti integrati 

Investimento 3.2. Green Communities  

Il Progetto intende sostenere lo sviluppo sostenibile e 

resiliente dei territori rurali e di montagna che intendano 

sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui 

dispongono tra cui, in primo luogo, acqua, boschi e 

paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di 

scambio con le comunità urbane e metropolitane. Ciò 

verrà realizzato favorendo la nascita e la crescita di 

comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate 

(le Green communities), attraverso il supporto 

all’elaborazione, il finanziamento e la realizzazione di 

piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, 

ambientale, economico e sociale. 

In particolare, l’ambito di tali piani includerà in modo 

integrato (per 30 Green Communities 

complessivamente): a) la gestione integrata e certificata 

del patrimonio agro-forestale; b) la gestione integrata e 

certificata delle risorse idriche; c) la produzione di energia 

da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti 

idroelettrici, le biomasse, il biogas, l’eolico, la 

cogenerazione e il biometano; d) lo sviluppo di un 

turismo sostenibile; e) la costruzione e gestione 

sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di 

una montagna moderna; f) l’efficienza energetica e 

l’integrazione intelligente degli impianti e delle reti; g) lo 

sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste 

14 Mln € 
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production); h) l’integrazione dei servizi di mobilità; i) lo 

sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile. 

3.3. Cultura e consapevolezza su temi e sfide 

ambientali 

Tale investimento si propone di contribuire al 

raggiungimento di tre obiettivi prioritari: i) aumentare il 

livello di consapevolezza sugli scenari di cambiamento 

climatico e sulle relative conseguenze; ii) educare in 

merito alle opzioni a disposizione per l’adozione di stili di 

vita e consumi più sostenibili a livello di individui, famiglie 

e comunità; iii) promuovere l’adozione di comportamenti 

virtuosi, anche a livello di comunità (e.g. coinvolgendo 

insegnanti, famiglie, stakeholder locali). 

3 Mln € 
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M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 

Ambiti di intervento M2C4.3 Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del 

territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle 

aree marine 

Investimento 3.1. Tutela e valorizzazione del verde urbano ed 

extraurbano 

In linea con le strategie nazionali e comunitarie, questa 

linea di intervento prevede una serie di azioni su larga 

scala per migliorare la qualità della vita e il benessere dei 

cittadini attraverso la tutela delle aree verdi esistenti e la 

creazione di nuove, anche al fine di preservare e 

valorizzare la biodiversità e i processi ecologici legati alla 

piena funzionalità degli ecosistemi. 

Si prevedono una serie di azioni rivolte principalmente 

alle 14 città metropolitane, ormai sempre più esposte a 

problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto 

dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, 

con evidenti effetti negativi sul benessere e sulla salute 

dei cittadini. La misura include lo sviluppo di boschi 

urbani e periurbani, piantando almeno 6,6 milioni di alberi 

(per 6.600 ettari di foreste urbane). 

33 Mln 
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4. La pianificazione in favore dell’adattamento degli impollinatori ai 

cambiamenti climatici 

 

 

Entro il Task 3.3 il progetto LIFE BEEadapt ha l’obiettivo di predisporre una serie di criteri 

finalizzati all’integrazione di infrastrutture verdi favorevoli agli impollinatori negli 

strumenti di pianificazione territoriale e locale di diverse scale. A questo scopo si è scelto 

di utilizzare sia il lavoro di mappatura e analisi realizzata nel Task 3.1, sia di redigere un 

lavoro di analisi degli strumenti di pianificazione esistenti nei territori target. 

Le mappature alla scala territoriale realizzate nel T.3.1- la mappa del pericolo (eventi 

climatici), la mappa dell'esposizione (quante aziende sono esposte alle influenze del 

cambiamento climatico sugli impollinatori) e la mappa della vulnerabilità (sensibilità e 

capacità adattiva degli impollinatori) - rappresentano uno dei riferimenti per la definizione 

dei criteri per l’integrazione delle infrastrutture verdi nella pianificazione, i quali avranno 

due uscite, di tipo: 

- territoriale, dove la mappatura consentirà di localizzare gli ambiti prioritari di intervento, 

le aree a maggior rischio e le aree più idonee per lo sviluppo delle infrastrutture verdi; 

- normativo, per l’aggiornamento dei piani dove possibile, e per l’integrazione degli stessi 

con misure specifiche o schede intervento.  

Di seguito sono riportati gli strumenti di pianificazione, raggruppati per livelli al fine di 

individuare la tipologia di integrazione da proporre. 

 
Tabella 4.1. Livelli della Pianificazione esaminata e tipologia di integrazione proposta 
 

LIVELLO TIPOLOGIA PIANO 
TIPOLOGIA 

INTEGRAZIONE 

Regionale Piani Paesaggistici; Rete Ecologica; Piano di 

adattamento ai cambiamenti climatici; Strategia per 

lo sviluppo sostenibile; Piani di settore (es. Piano 

forestale) 

Territoriale 

Metropolitano 

Provinciale 

Intercomunale 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; Rete 

Ecologica; Piano strategico metropolitano; Piano di 

settore (es. PRA Agro Pontino) 

Territoriale; Normativo 

Aree protette Piano del Parco, Piano di Gestione Normativo 

Comunale Piano regolatore generale; Piano del Verde; Piano 

d’azione per l’energia e il clima (PAESC) 

Normativo 

  

Ad una prima lettura emerge che i livelli in cui si può intervenire sono quelli in cui si fa 

riferimento alla rete ecologica e quelli in cui si forniscono indicazioni di dettaglio per il 

verde urbano. Nel primo caso il progetto fornisce delle indicazioni per aggiornare la 

normativa dello strumento, in funzione del livello di vulnerabilità come emerge dalle 

mappature; mentre dal punto di vista territoriale la mappa della vulnerabilità indica quali 

sono le aree prioritarie dove potenziare la connettività ecologica (es. estendere area 

protetta). 
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4.1 Analisi degli strumenti di pianificazione 

 

Nelle tabelle di seguito si riporta il censimento in oggetto: la prima tabella (4.2) riporta la 

descrizione dei piani analizzati, mentre nella seconda (4.3) si è scelto di segnalare se gli 

strumenti includono contenuti relativi a verde attrezzato, rete ecologica, biodiversità, 

cambiamenti climatici, servizi ecosistemici, impollinatori, indicando se il contenuto è 

presente.  

 
Tabella 4.2. Lista e descrizione degli strumenti di pianificazione analizzati 
 

LIVELLO TIPOLOGIA NOME ANNO DESCRIZIONE 

REGIONALE 

PIANO 

PAESAGGISTI

CO 

Piano 

Territoriale 

Paesaggistico 

Regione Lazio 

2021 

Il PTPR è volto alla tutela e valorizzazione 

del paesaggio e del patrimonio storico, 

artistico e culturale. Al suo interno si 

individuano:  i fattori di rischio degli 

elementi di vulnerabilità del paesaggio; 

gli ambiti paesaggistici; gli interventi di 

recupero e riqualificazione; le misure 

necessarie al corretto inserimento degli 

interventi. Inoltre si determinano le 

misure di conservazione delle aree 

tutelate. 

Piano Paesistico 

Ambientale 

Regionale PPAR 

Regione Marche 

1989 

Il PPAR è un piano territoriale che mira 

alla tutela del paesaggio coniugandone le 

diverse definizioni un una nozione 

unitaria di paesaggio-ambiente.  

Piano territoriale 

paesaggistico 

regionale 

Regione Emilia 

Romagna 

1993 

Il Piano territoriale paesistico regionale si 

pone come riferimento centrale della 

pianificazione e della programmazione 

regionale dettando regole e obiettivi per 

la conservazione dei paesaggi regionali. il 

Piano Paesistico è volto a 

integrare nella disciplina paesaggistica i 

contenuti ambientali che stanno alla base 

delle espressioni fisiche, biologiche e 

antropiche percepibili, così da 

interpretare il paesaggio non in termini 

statici ed estetici, bensì come aspetto 

tangibile di processi ed equilibri che si 

stanno sviluppando o che si sono 

sedimentati nel tempo sul territorio. 
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PIANO DI 

ADATTAMENT

O AI 

CAMBIAMENT

I CLIMATICI 

Piano Regionale 

di adattamento 

al cambiamento 

climatico 

Regione Marche 

2023 

Il PRACC considera la situazione climatica 

della Regione, analizza le vulnerabilità 

connesse ai principali fattori e propone 

delle misure di adattamento da 

considerare sia in maniera trasversale 

che per i singoli settori. 

STRATEGIA 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Strategia 

Regionale per lo 

Sviluppo 

Sostenibile delle 

Marche 

2021 

La SRSvS è un documento volto ad 

attuare la SNSvS e gli obiettivi 

dell’Agenda 2030, declinandoli a livello 

regionale attraverso la convergenza con il 

DEFR, al fine di garantire la coerenza 

delle politiche regionali. 

Individua 5 scelte strategiche, all’interno 

delle quali definisce una serie di obiettivi 

che intende perseguire anche attraverso 

l’unitarietà di intenti dell’azione di 

pianificazione e programmazione a livello 

regionale. 

Strategia 

Regionale di 

Sviluppo 

Sostenibile del 

Lazio  

2021 

La SRSvS ha individuato il tema 

dell'Adattamento ai CC come uno dei due 

focus di approfondimento che ha dato 

luogo al "Contributo dell’Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici della Regione 

Lazio" che si inquadra nel più ampio 

scenario della Strategia e della quale 

rappresenta parte integrante ed 

essenziale.  

Strategia 

regionale per lo 

sviluppo 

sostenibile 

Emilia Romagna  

2021 

La strategia regionale Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile si propone di radicare 

l’Agenda ONU 2030 nei territori, nel 

contesto europeo e nazionale, rendendo 

gli enti locali, i cittadini, le imprese e le 

associazioni protagoniste delle politiche e 

delle buone pratiche per la sostenibilità 

ambientale, 

economica e sociale. 

RETE 

ECOLOGICA 

Rete Ecologica 

delle Marche 
  

La  REM mira a favorire il rafforzamento 

delle connessioni ecologiche, la 

conservazione dei servizi ecosistemici e la 

tutela della biodiversità. 

Quadro di azioni 

prioritarie (PAF, 

prioritized action 

framework) per 

Natura 2000 in 

Emilia Romagna 

2021 

Il PAF rappresenta lo strumento 

strategico per l’attuazione della Rete 

Natura 2000 e della connessa 

infrastruttura verde nelle regioni italiane. 

Il documento elenca per tipologie, gli 

interventi necessari all’interno dei siti 

Natura 2000, individua i relativi valori 
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target e ne indica i costi specificando la 

possibile fonte di finanziamento tra quelle 

disponibili nell’ambito del quadro 

finanziario pluriennale europeo. 

PIANO DI 

SETTORE 

Piano forestale 

regionale delle 

Marche 

2005 

Il PFR  definisce le azioni regionali e 

l’orientamento, sia di carattere generale 

che specifico, per i soggetti pubblici, ai 

diversi livelli istituzionali, e per i privati, 

tra  cui gli operatori economici del 

settore. 

PROVINCIALE

/ 

METROPOLIT

ANO 

PIANO DI 

COORDINAME

NTO 

PROVINCIALE 

Piano 

Territoriale 

Provinciale 

Generale di 

Roma 

2010 

Il PTPG specifica sul proprio territorio le 

determinazioni della pianificazione 

regionale, configura obiettivi, strategie e 

modelli d’uso e di organizzazione del 

territorio provinciale, promuove le 

iniziative di coordinamento delle 

pianificazioni locali e le azioni progettuali 

generali e settoriali di propria 

competenza per attuarle. 

Piano Strategico 

Metropolitano 

“Roma, 

metropoli al 

futuro” – 

Innovativa, 

sostenibile, 

inclusiva 2022-

2024 

2022  

Il PSM è il documento strategico con cui 

la CM di Roma intende valorizzare il 

territorio, sostenerne lo sviluppo e 

promuovere una visione di metropoli 

rivolta al futuro. Tra le 12 direttrici 

strategiche di sviluppo urbano sostenibile 

è degna di nota la n. 7: agricoltura 

sostenibile e forestazione. Al suo interno 

gli obiettivi strategici riguardano: 7.5 

Riduzione consumo del suolo con green 

and blue infrastructures; 7.8 Biodiversità 

e adattamento al clima; 7.9 Patti per lo 

sviluppo sostenibile; 7.10 Servizi 

ecosistemici. 

Piano 

Territoriale 

Provinciale 

Generale (PTPG) 

di Latina 

2016 

Il PTPG è il principale strumento di 

pianificazione di area vasta, che ha come 

obiettivi: gestire le competenze degli enti 

di area vasta; coordinare gli indirizzi 

provenienti dalla pianificazione 

sovraordinata regionale  e dai piani di 

settore provinciale, con gli strumenti di 

livello inferiore; sviluppare le indicazioni  

riguardo ai criteri di trasformabilità del 

territorio. 
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Piano 

Territoriale di 

Coordinamento 

Provinciale di 

Macerata 

2001 

Il PTC predispone gli strumenti di 

conoscenza, di analisi e di valutazione 

dell’assetto del territorio della Provincia e 

delle sue risorse; determina le linee 

generali per il recupero, la tutela ed il 

potenziamento delle risorse nonché per lo 

sviluppo sostenibile e per il corretto 

assetto del territorio. 

Piano 

Territoriale di 

Coordinamento 

Provinciale di 

Reggio Emilia 

2010 

Il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale è lo strumento che definisce 

l’assetto del territorio, è sede di raccordo 

e verifica delle politiche settoriali e 

strumento di indirizzo e coordinamento 

per la pianificazione urbanistica 

comunale. Il PTCP ha assunto le seguenti 

5 linee strategiche articolate in 16 

obiettivi strategici:  

1: Sicurezza e conservazione attiva delle 

risorse ambientali. 

2: Paesaggi, storia e identità 

3: Sistema insediativo della residenza e 

della produzione 

4: Funzioni di eccellenza, commercio e 

servizi 

5: Sistema della mobilità, Reggio Emilia 

nell’Europa 

PIANO DI 

SETTORE 

Programma di 

Riqualificazione 

Ambientale delle 

Acque 

superficiali dell' 

Agro Pontino  

  

Il programma è uno strumento attuativo 

che agisce alla scala provinciale con 

l'obiettivo di attuare le misure di base di 

tutela delle acque, e di ridurre le 

emissioni inquinanti mediante 

l'applicazione di buone pratiche 

gestionali, e l'aumento delle capacità 

depurative delle acque superficiali 

mediante sistemi di fitodepurazione. 

COMUNALE 

PIANO 

REGOLATORE 

GENERALE 

Piano Regolatore 

Generale di 

Roma Capitale 

2008 

Il PRG di Roma Capitale è il principale 

strumento urbanistico che regola l'attività 

edificatoria all'interno del territorio 

comunale. Il piano è costituito da una 

serie di elaborati cartografici, dalla 

Relazione, dalle Norme Tecniche e dalle 

Guide agli interventi. Il Piano comprende 

tutti gli elaborati  con eventuali 

aggiornamenti successivi 

all'approvazione, che vanno a costituire il 

PRG vigente, oltre a diversi 

approfondimenti. 
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Piano Regolatore 

Generale 

Comune di 

Aprilia 

1973 

Il PRG del 1973 suddivide il territorio in 

zone urbanistiche destinate ad attività 

specifiche. 

La successiva variante è entrata in vigore 

nel 1980 e ha riguardato le sole zone D 

(insediamenti industriali) e pertanto non 

ha modificato le previsioni insediative 

relative al territorio. 

Variante 

Speciale per il 

Recupero dei 

Nuclei Abusivi di 

Aprilia 

2005 

La variante speciale per il recupero 

urbanistico dei 55 nuclei abusivi insiste su 

tutto il territorio comunale, ricopre per la 

maggior parte, la superficie destinata a 

"zona agricola" e per una parte marginale 

occupa alcune porzioni della zona di 

espansione "C".  L'obiettivo è organizzare 

un sistema di "sette entità autonome" 

rispetto al centro urbano, caratterizzate 

ciascuna da ruoli e gerarchie differenziate 

in grado di ricomporre un assetto 

urbanistico più ordinato ed efficiente del 

sistema urbano. 

Variante di 

adeguamento e 

Salvaguardia del 

PRG di Aprilia  

2019 

La variante è un importante strumento di 

coordinamento e di salvaguardia del suo 

territorio con l’obiettivo di mettere in 

coerenza gli strumenti urbanistici attuativi 

in fase di approvazione. Ha quattro 

principali obiettivi: riconciliazione 

ambientale fra comunità e territorio 

attraverso azioni e progetti strategici 

integrati per la conservazione e la 

salvaguardia delle primarie componenti; 

definire il ruolo di Aprilia nella strategia 

metropolitana regionale e prefigurare la 

strategia di sviluppo; introdurre 

meccanismi di autoproduzione degli 

standard urbanistici tramite perequazione 

compensativa e la cessione volontaria 

delle aree; sostenere e garantire la 

produzione agricola con il ricorso alla 

multifunzionalità. 
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Piano Regolatore 

Generale 

Comune di Visso 

2015 

Il PRG di Visso è stato adottato 

definitivamente nel 2015, in sostituzione 

al precedente Programma di 

Fabbricazione. Il territorio comunale 

ospita numerose aree naturali protette, 

centri e nuclei storici, edifici di valore 

architettonico e storico. Obiettivo 

prioritario del PRG è la salvaguardia del 

patrimonio ambientale e paesaggistico, 

mentre quelli specifici riguardano: la 

riqualificazione urbanistica del capoluogo 

e dei borghi; la valorizzazione 

dell'altopiano di Macereto e del nucleo di 

Cupi; conservazione e recupero delle 

frazioni; incentivazione del turismo 

escursionistico. 

Piano Regolatore 

Generale 

Comune di Pieve 

Torina 

2010 

Il PRG di Pieve Torina è stato approvato 

nel 2010. Oltre a regolare lo sviluppo 

urbanistico del comune, il PRG gestisce le 

aree di salvaguardia paesistico 

ambientale, le zone a verde pubblico e a 

verde privato. Le norme comprendono 

anche prescrizioni particolari di tutela e 

valorizzazione delle risorse 

paesaggistiche. 

Piano Regolatore 

Generale 

Comune di 

Montecavallo 

2012 

Il PRG di Montecavallo è stato approvato 

nel 2012. Oltre a regolare lo sviluppo 

urbanistico del comune, il PRG disciplina 

la tutela e lo sviluppo del verde, sia nel 

territorio comunale nel suo complesso, 

sia attraverso specifiche prescrizioni 

valide per alcune zone di Piano. 

PIANO DI 

ADATTAMENT

O AI 

CAMBIAMENT

I CLIMATICI 

Piano di 

Adattamento 

Climatico 

Urbano della 

Città di Roma 

In 

corso 

di 

redazi

one 

Il Piano, ancora in corso di elaborazione, 

consentirà a Roma di elaborare una 

strategia di intervento per ridurre 

l’impatto dei cambiamenti climatici 

attraverso un approccio razionale e 

mirato, identificando per tempo gli 

interventi da realizzare e ottimizzando gli 

investimenti pubblici da sostenere per 

l’adattamento. In questo modo si 

accelererà lo sviluppo di un modello di 

resilienza urbana a favore di tutta la 

comunità dell’area. 

Piano d'azione 

per l'Energia e il 

Clima di Roma 

aggior

namen

ll nuovo PAESC  prevede l’integrazione 

delle azioni previste e una revisione del 

target di riduzione delle emissioni. Le 
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Capitale 

(PAESC) 

to 

2023 

azioni del PAESC 2021 sono state 

aggiornate e integrate con le misure 

previste dal Piano dei rifiuti e dal Piano 

urbano della mobilità sostenibile (PUMS) 

approvati nel 2022, e con le nuove azioni 

che accelerano la decarbonizzazione 

avviate dall’attuale amministrazione, 

attraverso le risorse del Pnrr, del 

Giubileo, da finanziamenti europei, 

nazionali, regionali e dal bilancio 

dell’amministrazione.  

REGOLAMENT

O DEL VERDE 

Regolamento del 

verde pubblico e 

privato e del 

paesaggio 

urbano di Roma 

capitale  

2021 

Il regolamento disciplina la progettazione, 

la realizzazione e la conservazione del 

verde e detta le regole per una corretta 

difesa dei sistemi vegetali, degli 

ecosistemi e dell’ambiente nel pieno 

rispetto della biodiversità, in 

ottemperanza agli indirizzi dell’Unione 

Europea, delle leggi nazionali e regionali. 

LOCALE 
PIANO DI 

GESTIONE 

Piano della 

riserva naturale 

di Decima 

Malafede 

2020 

Il piano della Riserva di Decima Malafede 

prevede principalmente la definizione 

della perimetrazione definitiva dell'area; 

l'organizzazione del territorio in zone 

(riserva integrale, riserva generale, di 

protezione, di promozione economica e 

sociale). Il piano provvede inoltre a 

definire gli interventi per la fruizione 

dell'area protetta e per la sua tutela 

attiva mediante eventuali azioni sulle 

componenti naturali, paesaggistiche e 

storico-culturali della riserva.  

Piano della 

Riserva Naturale 

della Tenuta dei 

Massimi  

2009 

Il piano definisce alcuni indirizzi strategici 

per la Riserva della Tenuta dei Massimi, 

considerando la ricchezza e l'unicità della 

riserva all'interno dell'agroecosistema 

romano, unitamente alla sua contiguità 

ad ambienti insediativi consolidati. Tra gli 

indirizzi strategici vi sono: potenziare la 

rete ambientale di connessione della 

Riserva nell'ambito del sistema ovest 

della città di Roma; realizzare 

l'infrastrutturazione ambientale della 

Riserva; integrare la riserva ai contesti 

urbanizzati attraverso la definizione di 

accessi locali; riscoprire e valorizzare 

l'economia agricola attraverso la proposta 

di una strada parco di fondovalle. 
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Piano del Parco 

Nazionale del 

Circeo  

2017 

Il Piano è stato adottato nel 2017 e 

rappresenta il livello di pianificazione 

sovraordinato a tutti gli altri livelli di 

pianificazione. Le sue norme regolano in 

particolare per gli interessi di questa 

analisi, la prevenzione dei rischi 

idrogeologici, le risorse culturali e 

paesaggistiche, le riserve integrali, le 

riserve generali orientate, le aree di 

protezione e le aree di promozione 

economica e sociale. 

Riserva di 

Torricchio 

  

Il piano riguarda il comprensorio della 

Montagna di Torricchio, che fino al 

momento dell'istituzione della riserva era 

una tenuta in zona montana destinata al 

pascolo estivo degli ovini. Il territorio 

comprende pascoli, pascoli cespugliati, 

prati falciabili e boschi cedui. Le linee 

guida per la gestione operativa vengono 

individuate con riferimento alle Unità 

Ambientali con diversi livelli di attività 

consentite: A) Ambienti delle gole 

rocciose; B) Ambienti forestali di versante 

con piccoli lembi di pascoli ed arbusteti; 

C) Ambienti pascolivi sommitali e di 

versante con piccoli lembi di bosco e 

arbusteti; D) Ambienti di fondovalle. 
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Tabella 4.3. Presenza di indicazioni sulle componenti verde attrezzato, rete ecologica, biodiversità, 

cambiamenti climatici, servizi ecosistemici, impollinatori 

 

LIVELLO TIPOLOGIA NOME ANNO 

V
E

R
D

E
 

A
T

T
R

E
Z

Z
A

T
O

 

R
E

T
E

 

E
C

O
L
O

G
I
C

A
 

B
I
O

D
I
V

E
R

S
I
T

A
' 

C
A

M
B

I
A

M
E

N
T

I
 

C
L
I
M

A
T

I
C

I
 

S
E

R
V

I
Z

I
 

E
C

O
S

I
S

T
E

M
I
C

I
 

I
M

P
O

L
L
I
N

A
T

O
R

I
 

REGIONALE 

PIANO 

PAESAGGISTI

CO 

PIANO TERRITORIALE 

PAESAGGISTICO REGIONE 

LAZIO 

2021   x     x   

PIANO PAESISTICO 

AMBIENTALE REGIONALE 

PPAR REGIONE MARCHE 

1989             

PIANO PAESISTICO 

AMBIENTALE REGIONALE 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

1993  x     

PIANO DI 

ADATTAMENT

O AI CC 

PIANO REGIONALE DI 

ADATTAMENTO AL 

CAMBIAMENTO 

CLIMATICO REGIONE 

MARCHE 

2023   x x x x x 

STRATEGIA 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

STRATEGIA REGIONALE 

PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE DELLE 

MARCHE 

2021 x x x x x   

STRATEGIA REGIONALE DI 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

LAZIO  

2021 x x x x x   

STRATEGIA REGIONALE 

PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE DELL’EMILIA 

ROMAGNA 

2021 x x x x x  

RETE 

ECOLOGICA 

RETE ECOLOGICA DELLE 

MARCHE 
 x x x       

QUADRO DI AZIONI 

PRIORITARIE (PAF, 

PRIORITIZED ACTION 

FRAMEWORK) PER 

NATURA 2000 IN EMILIA 

ROMAGNA 

2021  x x x x x 

PIANO DI 

SETTORE 

PIANO FORESTALE 

REGIONALE DELLE 

MARCHE 

2005   x x x     

METRO/ 

PROVINCIA

LE 

PIANO DI 

COORDINAME

NTO 

PROVINCIALE 

PIANO TERRITORIALE 

PROVINCIALE GENERALE 

DI ROMA 

2010   x x       

PIANO STRATEGICO 

METROPOLITANO DI ROMA 
2022    x x   x x    

PIANO TERRITORIALE 

PROVINCIALE GENERALE 

(PTPG) DI LATINA 

2016 x           
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PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO DELLA 

PROVINCIA DI MACERATA 

2001   x x       

PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO 

PROVINCIALE DI REGGIO 

EMILIA 

2010 x x x    

PIANO DI 

SETTORE 

PROGRAMMA DI 

RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE DELLE 

ACQUE SUPERFICIALI 

DELL' AGRO PONTINO  

2014 x x     x   

RETE 

ECOLOGICA 

RETE ECOLOGICA DELLA 

PROVINCIA DI LATINA 
 

  x x       

COMUNALE 

PIANO 

REGOLATORE 

GENERALE 

PIANO REGOLATORE 

GENERALE DI ROMA 

CAPITALE 

2008 x x         

PRG Comune di Aprilia 1973 x x         

VARIANTE SPECIALE PER 

IL RECUPERO DEI NUCLEI 

ABUSIVI 

2005 x 
          

VARIANTE  DI 

ADEGUAMENTO E 

SALVAGUARDIA DEL PRG  

2019 x x 
        

PIANO REGOLATORE 

GENERALE COMUNE DI 

VISSO 

2015             

PIANO REGOLATORE 

GENERALE COMUNE DI 

PIEVETORINA 

2010 x   x       

PIANO REGOLATORE 

GENERALE COMUNE DI 

MONTECAVALLO 

2007 x x x       

PIANIFICAZIO

NE SUI 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

  

PIANO DI ADATTAMENTO 

CLIMATICO URBANO 

DELLA CITTA' DI ROMA 

propo

sta 

2024   

x x x x 

  

PIANO D’AZIONE PER 

L’ENERGIA SOSTENIBILE E 

IL CLIMA DI ROMA 

CAPITALE (PAESC) 

aggior

name

nto 

2023   

x 

  

x 

    

REGOLAMENT

O DEL VERDE 

REGOLAMENTO DEL 

VERDE PUBBLICO E 

PRIVATO E DEL 

PAESAGGIO URBANO DI 

ROMA CAPITALE  

2021 x x x   x   

LOCALE 
PIANO DI 

GESTIONE 

PIANO DELLA RISERVA 

NATURALE DI DECIMA 

MALAFEDE 

2020   x x       

PIANO DELLA RISERVA 

NATURALE DELLA TENUTA 

DEI MASSIMI  

2009 x x         

PIANO DEL PARCO 

NAZIONALE DEL CIRCEO  
2017 x x x       

RISERVA DI TORRICCHIO 
 

    x   x   
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Per quanto riguarda le componenti ricercate nei piani appare rilevante segnalare che la 

rete ecologica è presente in quasi tutti i piani considerati tranne che in alcuni piani 

regolatori, mentre tre su cinque componenti, escludendo per il momento gli impollinatori,  

sono contestualmente presenti negli strumenti di più recente redazione o nei piani di 

settore (es. piano forestale).  

La trattazione ambientale appare quanto più completa negli strumenti strategici di scala 

regionale o di area vasta. In questo ambito vale la pena rimarcare che la pianificazione 

sovracomunale (metropolitana e provinciale) specifica sul territorio le determinazioni della 

pianificazione regionale, configura obiettivi, strategie e modelli d’uso e di organizzazione 

del territorio, promuove le iniziative di coordinamento delle pianificazioni locali e le azioni 

progettuali generali e settoriali di propria competenza per attuarle. I Comuni, in sede di 

formazione del Piano Regolatore Generale (PRG), o di varianti generali di adeguamento al 

PTPG dei PRG, precisano sul territorio locale le direttive del PTPG, individuando 

nell’autonomia del proprio ruolo le localizzazioni e le modalità attuative delle stesse. Resta 

all’ente sovralocale la certificazione della compatibilità dei PUCG alle direttive del PTPG. 

Sebbene si tratta di strumenti di area vasta, propone una normativa approfondita sulle 

reti ecologiche e in particolare regola con una tabella le categorie di intervento e gli usi 

compatibili per ciascun tipo di componente della rete ecologica. Il Piano Strategico 

Metropolitano di Roma (PSM), ad esempio, è uno strumento prettamente strategico, che 

propone azioni e principi che devono essere attuati a livelli inferiori. Un intero asse 

strategico, il numero 7, è dedicato alla biodiversità e alcuni obiettivi strategici 

(ulteriormente esplicati in azioni) al suo interno puntano allo sviluppo di infrastrutture 

verdi, alla biodiversità e all’adattamento ai cambiamenti climatici e ai servizi ecosistemici. 

A livello comunale, il Piano Regolatore Generale (PRG) è il principale strumento urbanistico 

che regola l'attività edificatoria all'interno del territorio comunale. Il Piano Regolatore è 

costituito da una serie di elaborati cartografici, dalla Relazione, dalle Norme Tecniche e 

dalle Guide agli interventi. Tutti gli elaborati sono raggruppati in categorie a seconda del 

loro valore prescrittivo, gestionale, descrittivo, indicativo e per la comunicazione. Il Piano 

comprende tutti gli elaborati con eventuali aggiornamenti successivi all'approvazione, che 

vanno a costituire il PRG vigente, oltre ad approfondimenti sul percorso che ha portato 

all'approvazione e ai successivi aggiornamenti, racconto dei principi ispiratori e un 

glossario tematico. In questo contesto, la Rete ecologica rappresenta l’insieme dei 

principali ecosistemi del territorio comunale e delle relative connessioni. Le misure, le 

azioni, gli interventi nella Rete ecologica sono volti a preservare, valorizzare, ripristinare, 

in modo coordinato, i valori e i livelli di naturalità delle aree, nonché ad assicurarne 

l’integrazione secondo criteri e obiettivi di continuità geografica e di funzionalità ecologica. 

In coerenza con tali obiettivi nelle componenti primarie della Rete ecologica sono previste 

azioni prevalentemente di tutela e salvaguardia degli ecosistemi insediativi. Il 

Regolamento del Verde disciplina la progettazione, la realizzazione e la conservazione del 

verde e detta le regole per una corretta difesa dei sistemi vegetali, degli ecosistemi e 

dell’ambiente nel pieno rispetto della biodiversità, in ottemperanza agli indirizzi 

dell’Unione Europea, delle leggi nazionali e regionali. Il Regolamento è finalizzato ad 
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indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone 

al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all’incremento del verde nel 

contesto urbano e alla connessione tra spazi verdi per consentire una maggiore 

accessibilità e un loro collegamento, allo scopo di definire un sistema del verde e favorire 

la tutela della Rete ecologica urbana. 

Il piano di adattamento climatico è finalizzato a elaborare una strategia di intervento per 

ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici attraverso un approccio razionale e mirato, 

identificando per tempo gli interventi da realizzare e ottimizzando gli investimenti pubblici 

da sostenere per l’adattamento. In questo modo si accelererà lo sviluppo di un modello di 

resilienza urbana a favore di tutta la comunità dell’area. Tra le politiche di adattamento è 

evidenziata la forestazione urbana. In modo simile il Piano di Azione per l’Energia e il 

Clima  (PAESC), scende di scala prevedendo l’integrazione delle azioni e una revisione del 

target di riduzione delle emissioni. In particolare, nel PAESC 2021 di Roma, le azioni sono 

state aggiornate e integrate con le misure previste dal Piano dei rifiuti e dal Piano urbano 

della mobilità sostenibile (PUMS) approvati nel 2022, e con le nuove azioni che accelerano 

la decarbonizzazione avviate dall’attuale amministrazione, attraverso le risorse del PNRR, 

del Giubileo, da finanziamenti europei, nazionali, regionali e dal bilancio 

dell’amministrazione. Tra i nuovi interventi nella direzione della decarbonizzazione si 

segnalano  gli interventi di forestazione e la strategia prevista per accelerare la 

forestazione urbana.  

Nel complesso gran parte degli strumenti studiati rappresenta un passo avanti verso il 

contrasto ai cambiamenti climatici, mentre l’attenzione dei lavori fin qui svolti nei confronti 

degli impollinatori e dei servizi ecosistemici che forniscono risulta ancora piuttosto scarsa. 
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4.2 Criteri a favore degli impollinatori da inserire nella pianificazione 

 

I criteri da inserire nella pianificazione per aumentare il livello di tutela degli habitat adatti 

agli impollinatori e alle specie che ospitano sono stati categorizzati in modo da rispondere 

prioritariamente a tre macro-tipologie di intervento: 

- Introduzione di infrastrutture verdi 

- Aumento della varietà ecologica/Diversificazione del mosaico ecologico 

- Predisposizione di spazi per siti di nidificazione e habitat. 

Per l’ambito di intervento in esame (urbano e aree protette) è poi specificata la scala 

dell’intervento, che può riguardare: 

- la rete ecologica (larga scala)  

- mosaico ecologico (media scala) 

- il singolo intervento (piccola scala) quando si lavora su un tassello del mosaico ecologico. 

 

Attraverso questi criteri il progetto BEEadapt intende contribuire alle priorità dell’Iniziativa 

europea a favore degli impollinatori, come di seguito evidenziato. 

 

Priorità II: Migliorare la conservazione degli impollinatori e affrontare le cause del loro 

declino 

Obiettivo 4: Migliorare la conservazione delle specie e degli habitat degli impollinatori  

Obiettivo 5: Ripristinare gli habitat degli impollinatori nei paesaggi agricoli  

Obiettivo 6: Attenuare le ripercussioni sugli impollinatori dovute all'uso dei pesticidi  

Obiettivo 7: Migliorare gli habitat degli impollinatori nelle zone urbane  

 

Priorità III: Mobilitare la società e promuovere la pianificazione e la cooperazione 

strategiche a tutti i livelli 

Obiettivo 11: promuovere la pianificazione e la cooperazione strategiche a tutti i livelli  

 

Pianificazione Comunale  Piano regolatore generale 

Piano e regolamento del verde  

Piano d’Azione per l’energia e il clima 

Ambito Urbano 

Scala Mosaico ecologico 

Tipologia Intervento Introduzione di infrastrutture verdi 

Obiettivo e azioni specifiche Migliorare la connettività Ecologica: 

- Collegare le aree verdi, anche attraverso piccoli spazi 

che possono contribuire ad aumentare la connettività tra 

aree verdi più grandi 
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Pianificazione Comunale  Piano regolatore generale 

Piano e regolamento del verde  

Piano d’Azione per l’energia e il clima 

Ambito  Urbano 

Scala Intervento 

Tipologia Intervento Aumento della varietà ecologica 

Obiettivo e azioni specifiche Diversificare gli ambienti nelle aree verdi: 

- Assicurare fioriture continue attraverso la semina di 

miscugli di piante spontanee, l'utilizzo di cespugli a 

fioritura tardo invernale e di piante ornamentali (purché 

non invasive ed evitando le varietà a fiore doppio) 

- Promuovere la realizzazione di aree verdi differenziate 

attraverso la creazione di siepi, radure, prati  

- Creare nelle aiuole, nelle rotonde stradali, nei viali 

ecc..., aree dedicate alle piante entomofile, evitando 

specie con scarsa produzione di polline e nettare. 

- Favorire la creazione di orti urbani, micro-ecosistemi 

urbani con una valenza ecologica importante se gestiti 

come bacini di piante fiorite e insetti impollinatori 

- Prevedere la redazione di progetti di sistemazione a 

verde (di parchi, giardini, aiuole, alberature ecc.) da 

parte di professionisti abilitati, in scala di agevole 

visibilità (min1:500) e nel quale siano facilmente 

identificabili le localizzazioni delle piante esistenti e di 

nuovo impianto, la loro nomenclatura e la loro posizione 

nell’ambito delle aree ed un piano di tutela del verde 

esistente. 

Promuovere la gestione ecologica delle aree verdi a 

supporto degli impollinatori: 

- Evitare l’uso di pesticidi e insetticidi nel trattamento dei 

semi, sulle piante e sui tappeti erbosi  

- Ridurre la frequenza e l’estensione degli sfalci: nei 

giardini piccoli lasciare una piccola parte del prato non 

tosato / nei parchi creare zone in cui le piante erbacee 

spontanee possano fiorire, intervenendo con uno sfalcio 

a fine estate o, in condizioni climatiche favorevoli, con 

uno sfalcio ogni due anni; non si faccia uso di insetticidi. 

 

 

 

 

 



 

Deliverable D.3.2 - LIFE BEEadapt Governance toolkit 

 

 

113 

 

 

 

Pianificazione Comunale  Piano regolatore generale 

Piano e regolamento del verde  

Piano d’Azione per l’energia e il clima 

Ambito Urbano 

Scala Intervento 

Tipologia Intervento Predisposizione di spazi per siti di nidificazione e habitat 

Obiettivo e azioni specifiche  

 

Favorire l’aumento dei luoghi di nidificazione: 

- Ovunque possibile, lasciare alcune aree a libera 

evoluzione per creare ambienti adatti alla nidificazione 

dei bombi, mentre una zona con terreno scoperto o terra 

riportata in una posizione soleggiata e ben drenata per 

permettere ad altri insetti di trovare l’ambiente adatto 

per scavare i loro nidi. 

- Promuovere attraverso la distribuzione di manuali e 

linee guida per i cittadini il mantenimento di ambienti per 

la nidificazione dei degli insetti impollinatori, anche 

attraverso l’uso di bee hotel 

- Realizzare e gestire nei parchi e nelle aree verdi una 

rete di hotel per gli impollinatori o di altre strutture 

adatte alla nidificazione, aumentarne l’efficacia creando 

zone fiorite nei loro pressi 

- Non usare mai pesticidi nelle zone destinate alla 

nidificazione; sostituire i fertilizzanti chimici con prodotti 

biologici 

- Assicurarsi che nei nuovi edifici pubblici siano realizzati 

tetti verdi o strutture per la nidificazione degli 

impollinatori; divulgare queste azioni come esempio di 

buone pratiche 

 

 

Pianificazione Provinciale  Piano territoriale di coordinamento metropolitano 

Piano territoriale di coordinamento provinciale 

Ambito Agricolo/Urbano 

Scala Mosaico ecologico/Rete ecologica 

Tipologia Intervento Introduzione di infrastrutture verdi 

Obiettivo e azioni specifiche Migliorare la connettività Ecologica: 

 - Collocare le aree verdi urbane (p. es. giardini e spazi 

aperti) nelle vicinanze di aree agricole e/o di forestazione 
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metropolitana in modo da contribuire ad aumentare la 

connettività tra aree verdi di diversa tipologia 

- Realizzare Infrastrutture verdi e blu all’interno o in 

corrispondenza di spazi di  discontinuità, in modo da 

assicurare la continuità territoriale e funzionale della rete 

ecologica all’interno degli insediamenti 

- Salvaguardare e promuovere l’agricoltura periurbana 

attraverso progetti di forestazione metropolitana e di orti 

e giardini condivisi 

- Pianificare i corridoi verdi considerandoli come 

l’integrazione tra il sistema ambientale (rete ecologica) e 

il sistema della mobilità ciclabile. Sono definiti a partire dal 

reticolo idrografico di fossi e canali e sono organizzati sulla 

trama di strade poderali e interpoderali, pubbliche e 

private (note come strade bianche), e includono anche la 

rete dei sentieri dei boschi 

 

 

Pianificazione Provinciale  Piano territoriale di coordinamento metropolitano 

Piano territoriale di coordinamento provinciale 

Ambito Aree protette 

Scala Rete ecologica 

Tipologia Intervento Introduzione di infrastrutture verdi 

Obiettivo e azioni specifiche Sviluppare reti di aree protette  

- Insieme a criteri di gestione coordinata, offrire 

opportunità di conservazione su larga scala, come per 

esempio la creazione di “corridoi del nettare” che 

permettano alle popolazioni di impollinatori di muoversi 

su lunghe distanze 
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