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STUDIO ECOLOGICO DI UNA ZONA UMIDA DEL VERCELLESE LA 

FONTANETTO PO) 
COMUNITA’ ORNITICA DELLA PALUDE DI S. GENUARIO (CRESCENTINO - 

Riassunto 
La “Palude di S.Genuario”, che racchiude una zona umida di origine artificiale, e stata 
individuata come Sito di Imprtanza Comunitaria, ai semi della Direttiva CEE n. 92/43 
(“Habitat”), per le specie avifaunistiche rare che ospita (Tarabuso, Airone rosso, Falco di 
palude). Questo studio ha lo scopo di costituire uno strumento conoscitivo riguardante le 
caratteristiche naturali, i popolamenti ornitici e lo stato di conservazione del sito. La 
ricerca, realizzata nell’ambito delle attivita della Sezione Componente Biotica 
delI’Ecosistema del Centro Ricerche ENEA di Saluggia, si e svolta negli anni 1996, 1997 
e 1998 ed ha permesso di descrivere la comunith ornitica svemante e nidificante nell’area in 
esame, caratterizzandola in termini di diversita in specie tramite l’applicazione di indici 
sintetici (Shannon-Weaver, Berger-Parker, Pielou, Simpson). Come ulteriore analisi della 
comunita sono state calcolate le curve di distribuzione delle abbondanze relative delle specie 
e ne e stata verificata la consistenza rispetto a quattro modelli teorici: attraverso l’utilizzo di 
sistemi di valutazione delle specie omitiche nidificanti in Italia (Brichetti e Gariboldi, 
1992; 1994) e l’appartenenza delle specie considerate nella Lista Rossa degli uccelli 
italiani, all’elenco delle specie di interesse conservazionistico a livello europeo (Tucker e 
Heath, 1994), nonche delle Direttive Comunitarie (Direttiva “Uccelli”) e Convenzioni 
Internazionali (di Bema e di Bonn), e stato possibile evidenziare che le specie di maggior 
interesse conservazionistico sono legate ad ambienti palustri. Sulla base dei risultati, sono 
state elaborate alcune ipotesi gestionali per la conservazione dell’area in esame. 

Parole chiave: avifauna, zone umide, conservazione, analisi della comunita ornitica 

ECOLOGICAL STUDY OF A WETLAND IN VERCELLI AREA. BIRD 
COMMUNITY OF PALUDE DI SAN GENUARIO (CRESCENTINO - FONTANETTO 
PO). 

Abstract 
The “Palude di San Genuario”, that includes an artificial wetland zone, has been 
declared a “Community Importance Site” according to Directive CEE n. 92/43 
(“Habitat’?, because of the rare bird species living in (as Botaurus stellaris, Ardea 
purpurea, Circus aeruginosus). This research has the aim to improve the knowledge 
about natural characteristics, the ornithological community and the conservation degree 
of the area. The study has been carried out by the “Sezione Componente Biotica 
dell’Ecosistema” of the ENEA Research Center of Saluggia during 1996, 1997, 1998. It 
has been possible to describe the ornithological wintering and reproductive community, 
defining it in terms of diversity b,y the application of indices (Shannon- Weaver, Berger- 
Parker, Pielou, Simpson). Besides, the community has been analized by the calculation of 
the curves of relative abundance distribution verifiing the consistency in respect to four 
theoretic models. Using Brichetti & Gariboldi ’s system of evaluation for the nesting 
species (based on italian species) and veribing the species considered by the Red List of 
italian birds, by the work of Tucker and Heath concerning the european species of 
conservation interest (1994) and by International Convention (Berna and Bonn) as well as 
European Directives (“Birds ’’ Directive), it has been possible to point out that the most 
interesting species belong to wetlands habitats. In accordance with these results, some 
managerial hypotesis have been elaborated in order to preserve the area. 

Keywords: avifauna - wetlands - conservation - analysis of ornithological community 
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Introduzione. 

Second0 la definizione utilizzata ne1 test0 della Convenzione di Ramsar (sulla conservazione 
delle zone umide e dell’avifauna acquatica), il termine “zone umide” e ad ampio significato, 
intendendosi per tali aree paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali od artificiali, 
permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata la cui 
profon&th, durante la bassa marea, non supera i sei metri. 
Ne1 presente lavoro viene pres0 in considerazione un sit0 ascrivibile ad una tipologia di 
quest0 insieme di ecosistemi, e c i d  a quelle zone di acqua dolce che formano paludi, 
acquitrini e bacini di medie dimensioni. 
L’importanza delle zone umide e degli ecosistemi palustri risiede nella biodiversith che 
ospitano e ne1 mol0 ecologico svolto: sono tra gli ambienti piu produttivi della terra, 
nonostante siano fia quelli che hanno subito le maggiori riduzioni e restino tuttora i piu 
minacciati. 
L’azione umana ha interrotto, ne1 tempo, la creazione di nuovi ambienti umidi, che aweniva 
in passato a causa del divagare dei corsi d’acqua e con la conseguente formazione di nuove 
lanche, ed ha ridotto l’estensione delle zone palustri, per destinare ampie fasce di territorio 
all’agricoltura. L’Italia e un esempio tipico di tale processo: ne1 1865 esistevano 1.300.000 
ettari di zone umide naturali (paludi, la@, stagni) di cui quasi 50.000 presenti sul territorio 
piemontese. Oggi queste aree sono ridotte a 300.000 ettari in tutta Italia, circa 1’1% del 
territorio nazionale, di cui 4.700 in Piemonte, che rappresentano meno di un decimo 
dell’estensione censita il secolo scorso (Lambertini e Casale, 1995). 
La diminuzione della supeficie degli ambienti palustri ha inoltre comportato la rarefazione di 
numerose specie animali, anche avifaunistiche, strettamente collegate a questi tipi di habitat: 
in Piemonte, delle 34 specie nidificanti piu rare, 18 sono legate a zone umide per la 
riproduzione o l’alimentazione, tra le quali il Tarabuso (Botaurus stellaris), il Falco di palude 
(Circus aeruginosus), 1’Airone rosso (Ardea purpurea), il Voltolino (Porzana porzana) 
(Mmgozzi et al., 1988). 
Questa grave situazione ha suscitato l’attenzione del mondo scientific0 e politico, che ha 
riconosciuto la necessith di assicurare una particolare protezione alle zone umide attraverso la 
stipula di Convenzioni Internazionali, recepite anche dall’Italia insieme a decine di altri paesi. 
Tali Convenzioni pongono le basi per la cooperazione internazionale, forniscono motivazioni 
socio-politiche alle attiviti di conservazione ed ofiono spunti per interventi legislativi, ai fini 
della salvaguardia di tali habitat. Va ricordata, innanzitutto, la “Conferenza internazionale 
sulla conservazione delle zone wide e degli uccelli acquatici”, nota come convenzione di 
Ramsar, del 2/2/1971. L’Italia t stat0 uno dei primi Paesi a ratificare questa Convenzione, 
con D.P.R. n. 448/76, ed ha designato 46 zone da proteggere. 
Altre Convenzioni di rilievo a livello internazionale sono state quella di Bonn (del 23/6/79, 
ratificata con L. n. 42/83) sulla conservazione delle specie migratorie e quella di Berna (del 
19/9/79, ratificata con L. n. 503/81) sulla conservazione della vita selvatica e degli ambienti 
naturali europei. Ad esse si sono aggiunte diverse Direttive europee sulla protezione di specie 
ed habitat presenti all’interno della ComunitA Europea (Direttiva “Uccelli“ n. 79/409/CEE e 
le sue successive modifiche ed integrazioni, e Direttiva “Habitat77 n. 92/43/CEE). 
Anche in Italia tali aree sono state oggetto di studi inerenti gli aspetti faunistici (De 
Franceschi, 1989; Bernoni, 1984; Andreotti e Rossi, 1995; Bocca e M e i ,  1988; Bordignon, 
1993; Aimassi e Toffoli, 1987; Pulcher, 1983), quelli vegetazionali (Soldano, 1991; Ostellino, 
1987) ed i problemi collegati alla lor0 gestione (Lambertini e Casale, 1995; Finlayson et al., 
1992; Fasola e Celada, 1997; Alieri et al., 1990). 
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Ne1 nostro Paese il process0 di conservazione delle zone umide ha attraversato un period0 di 
scarsa attenzione da parte delle istituzioni sia per problemi di carattere amministrativo, sia 
per problemi pratici di gestione (fiammentazione delle proprietA, scorretto us0 delle aree a 
forte valenza conservazionistica). 
11 presente lavoro ha l’intento di essere uno strumento conoscitivo riguardante le 
caratteristiche naturali, i popolamenti ornitici e lo stato di conservazione di una zona umida 
che presenta emergenze naturalistiche da tutelare e che andrebbero opportunamente gestite 
per mantenere condizioni idonee ad un utilizzo da parte delle specie animali pih minacciate. 

1 Descrizione del sit0 “Palude di S.Genuario” 

1.1. Status legislativo dell’area in esame 
L’area in esame e compresa in un sit0 di importanza comunitaria (S.I.C.), denominato Palude 
di S.Genuario, ai semi della direttiva 92/43 CEE, cosiddetta “Direttiva Habitat”. 
Tale direttiva e uno stnunento legislativo redatto con lo scopo di “contribuire a salvaguardare 
la BiodiversitA mediante la conservazione degli habitat naturali, nonche della flora e della 
fauna selvatiche ne1 territorio europeo”. 
Ogni stato membro della UE ha proposto, in conformitit a quanto stabilito dalla Direttiva, un 
elenco dei siti considerati di importanza comunitaria per la conservazione della Natura, sulla 
base dei quali sarh redatto un elenco definitivo dei Siti Comunitari. 
Quando un sit0 viene inserito nell’elenco, lo stato interessato, entro sei anni, deve designarlo 
come “zona speciale di conservazione”, mediante regolare atto adnistrativo, stabilendo 
tutte le regole necessarie per il suo mantenimento ecologico. 
In Italia la Direttiva Habitat e stata recepita dal Minister0 dell’hbiente, attraverso il 
Servizio Conservazione della Natura, che ha promosso ne1 1995 il programma BIOITALY 
all0 scopo di adeguarsi alle disposizioni della Direttiva Habitat e di aggiornare e migliorare lo 
stato di conoscenza sui biotopi. 
In Piemonte sono state individuate e proposte 168 zone, di cui 86 gia comprese in aree 
protette ed 82 attualmente prive di misure di tutela. A quest0 secondo gruppo appartiene la 
“Palude di S.Genuario”. La superficie individuata 6 di 370 ettari ed e compresa tra i comuni 
di Fontanetto Po, Crescentino e Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. 
Attualmente la zona in esame 6 parte del sistema di Oasi di Protezione della provincia di 
Vercelli, secondo quanto stabilito dalla Legge 157/92 e della Legge Regionale 70/96. La 
Giunta Provinciale di Vercelli (con delibera 1014 del 3/7/1989) ha istituito un’oasi di 38 
ettari. Successivamente, con delibera del 17/1/1995, e stata ampliata tale superficie sin0 a 
raggiungere un’estensione complessiva di 248 ettari, di cui 230 ricadenti ne1 comune di 
Fontanetto Po e 18 ne1 comune di Crescentino. La zona nella quale awiene la nidificazione 
delle specie di interesse comunitario si trova a1 limite Est di questa oasi di protezione. 
I1 territorio e di proprietA del comune di Fontanetto Po, con destinazione ad us0 civico. Tale 
comune ha stipulato, a partire dal 1974, un contratto trentennale di locazione con varie 
aziende (Maricoltura, Ciba-Geigy, Alma), che si sono awicendate nella gestione del terreno 
costruendovi un impianto per l’allevamento del pesce. 
I1 fallimento dell’ultimo contraente ed il conseguente mancato pagamento del canone ha 
condotto il Comune a revocare la concessione ne1 1998. Attualmente, la propriekl, con tutte le 
strutture in disuso dell’allevamento, e stata data in gestione all’Ente di Gestione del Sistema 
delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tratto vercellese-alessandrino. 
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1.2. Inquadramento geografico e descrizione de1 site 1.2, Inquadramento geografico e descrizione de1 site 
La “Palude di S.Genuario” si colloca nella bassa pianura vercellese, con un’altitudine media La “Palude di S.Genuario” si colloca nella bassa pianura vercellese, con un’altitudine media 
di 145 metri sul livello de1 mare. di 145 metri sul live110 de1 mare. Il fiume PO, the rappresenta un punto di riferimento per le Il fiume PO, the rappresenta un punto di riferimento per le 
rotte migratorie degli uccelh, scorre a soli tre chilometri circa a Sud Ad Cvest de1 suddetto rotte migratorie degli uccelh, scorre a soli tre chilometri circa a Sud Ad Cvest de1 suddetto 
sito si trova , a circa tre chilometri di distanza, il Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino sito si trova , a circa tre chilometri di distanza, il Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino 
the da1 1991 t istituito a Par-co Naturale Regionale e the rappresenta un lembo residuo di the da1 1991 t istituito a Par-co Naturale Regionale e the rappresenta un lembo residuo di 
foresta planiziale. foresta planiziale. 

Fig. 2, Fig. 2, Asp&to della vasca n. 13, con parziale eopertwa a canneto Asp&to della vasca n. 13, con parziale eopertwa a canneto 

Attorno a questo bosco, the occupa u&area di 1000 et&i, gravita una grande garzaia, s&o di Attorno a questo bosco, the occupa u&area di 1000 et&i, gravita una grande garzaia, s&o di 
nidificazione degli Ardeidi coloniali (Boano, 1976-77). nidificazione degli Ardeidi coloniali (Boano, 1976-77). 
La Palude di SGenuario 5 circondata da risaie, the costituiscono la coltura piu difksa nella La Palude di SGenuario 5 circondata da risaie, the costituiscono la coltura piu difksa nella 
pianura vercellese, rappresentando dal punto di vista ecologic0 un agroecosistema vicariante pianura vercellese, rappresentando dal punto di vista ecologic0 un agroecosistema vicariante 
delle paludi e degli stagni the un tempo occupavano tutta la bassa pianum compress tra la delle paludi e degli stagni the un tempo occupavano tutta la bassa pianum compress tra la 
Dora Baltea ed il Sesia (Moroni, 1961; Bari e Rossi, 1995). Dora Baltea ed il Sesia (Moroni, 1961; Bari e Rossi, 1995). 
La sponda destra de1 PO rappresenta invece il limite delle propaggini settentrionali de1 La sponda destra de1 PO rappresenta invece il limite delle propaggini settentrionali de1 
Monferrato, ancora ricoperte, spesso, da una fltta copertura arborea. Monferrato, ancora ricoperte, spesso, da una fltta copertura arborea. 
Va not&o inoltre the il sito oggetto di studio si trova a pochi chilometri dalla conf’luenza tra i Va not&o inoltre the il sito oggetto di studio si trova a pochi chilometri dalla conf’luenza tra i 
fiumi PO e Dora Baltea, dove e stata istituita una Riserva Naturale Speckle the ha notevole fiumi PO e Dora Baltea, dove e stata istituita una Riserva Naturale Speckle the ha notevole 
importanza per la comuniti or-nit&a the ospita. importanza per la comuniti or-nit&a the ospita. 
II S.I.C. non rwchiude habitat di interesse comunitario ma & da ~onservare per le specie II S.I.C. non rwchiude habitat di interesse comunitario ma & da consware per le specie 
vegetali ed animali the in essa si trovano. Tale area & un sito di notevole importanza per vegetali ed animali the in essa si trovano. Tale area & un sito di notevole importanza per 
l’avifauna palustre, essendo uno dei luoghi accertati di nidikazione de1 Falco di palude l’avifauna palustre, essendo uno dei luoghi accertati di nidikazione de1 Falco di palude 
(Circus aer~g~~~~us), de1 Tarabuso (Botaurus stellar&) e dell’llirone rosso (Ardeapurpurea). (Circus aer~g~~~~us), de1 Tarabuso (Botaurus stellar&) e dell’llirone rosso (Ardeapurpurea). 
Risulta essere l’tico sito regionale di svernamento de1 Forapaglie castagnolo (Acrocephahs Risulta essere l’tico sito regionale di svernamento de1 Forapaglie castagnolo (Acrocephahs 



melanopogon). Si ritrovano inoltre specie vegetali caratteristiche di ambienti montani o 
subalpini, quali Viola pulustris e Valerianu dioicu, come indicato nella scheda Bioitaly 
relativa a1 sito. 
L’area proposta e piuttosto ampia e comprende anche una vasta zona deputata a coltivazione 
risicola, che fornisce a molte specie animali buone possibilith trofiche. 
Una limitata parte del sit0 e destinata alla pioppicoltura, coltivazione utile per la nidificazione 
di Picidi, Ardeidi, Corvidi, rapaci e molte altre specie che necessitano di alberi d’alto fusto 
per costruirvi il nido. Costituisce altresi un fattore di interruzione della monotonia 
ambientale, tipica della risicoltura. Nella palude di S.Genuario le aree destinate alle 
coltivazioni arboree occupano il 10-15% dell’intera area, 
Del restante territorio, interno ai confini del S.I.C., una buona parte, circa il 50%’ viene 
classificato dall’IPLA (Istituto per le piante da legno e l’ambiente) come zona inidonea alle 
pratiche agricole, viste le caratteristiche pedologiche dei suoli, eccessivamente limosi ed 
argillosi. A queste limitazioni si aggiunge la presenza di una falda superficiale che individua 
probabilmente un paleoalveo della Dora Baltea (Maraga, com. pers.), essendo la zona 
depressa rispetto alle aree contermini. E’ stat0 quindi sconsigliato un utilizzo dell’area a fini 
agricoli preferendone una destinazione a oasi di rifbgo faunistic0 a carattere omitologico 
(IPLA, 1982). 
In pia punti del sit0 di interesse comunitario si trovano laghetti artificiali adibiti a pesca 
sportiva. E’ inoltre attiva una rete di canali di irrigazione con presenza d’acqua durante tutto 
l’anno, che favorisce l’insediamento di uccelli strettamente legati ad ambienti fluviali. 
I1 fblcro del sistema conservazionistico qui identificato e senz’altro l’area in cui si svolgeva 
l’ittiocoltura, attivith che si e interrotta a partire dal 1990, cui e seguito un notevole process0 
di rinaturalizzazione favorito dall’abbondante presenza d’acqua. 
All’interno del sit0 nidificano le specie di interesse comunitario che danno valore all’intero 
contest0 territoriale. I rilievi effettuati nella realizzazione del presente lavoro sono stati 
concentrati in quest’area. 
I1 perimetro esterno e quasi interamente percorso da canali, alcuni dei quali usati per 
l’irrigazione. All’interno di esso sono presenti 48 invasi nei quali si svolgeva l’allevamento 
del pesce (Fig. 1). Le vasche sono state r ea lh t e  tramite escavazione e si presentano quindi 
come infossamenti del terreno. La maggior parte di questi invasi ha forma rettangolare o 
quadrata ed argini quasi verticali. La profonditti e, solitamente, non superiore ai due metri 
(Fig. 2). Non mancano per0 eccezioni a quest0 t i p  di struttura: si trovano, infatti, vasche che 
hanno bordatura irregolare, notevole profondith d’acqua e dimensioni superiori alla meda. 
Sono presenti inoltre strutture costituite interamente di cemento, con dimensioni ridotte (Fig. 
3 )* 
In diversi punti dell’ittiocoltura sono presenti risorgive, che permettono un naturale 
rifornimento d’acqua a buona parte degli invasi. I livelli dell’acqua sono comunque 
influenzati significativamente dalla piovosith. La vasca 34, in cui e presente una risorgiva 
denominata sorgente S. Pietro, rifomiva d’acqua tutti gli invasi, attraverso un sistema di 
condutture attualmente in disuso. 
Tra le varie aree si sono diversificate quindi zone asciutte, altre parzialmente inondate ed 
altre ancora che conservano variabili profonditd d’acqua. Ne consegue un mosaic0 di strutture 
vegetali differenti. 
All’esterno del perimetro dell’azienda sono presenti altre aree, importanti per i poplamenti 
ornitici, che sono state individuate e censite. In particolare la zona identificata con i numeri 
58 e 49 e formata da una parte con struttura a gerbido e da una considerevole superficie 
coperta da canneti a Phragmites. Le aree 51 e 52 conispondono a due pioppeti maturi, di 
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lrnljrianto a sesto regolare. Nella zona i ~ e ~ t i ~ c a t a  con il nwero 56 & gresente uno dei laghetti 
destinati a pesca spftiva, anch’esso rifornito da una sorgente sotterranea. 

Fig. 3. Vascsp n. 29, con stlruttura in cement0 degradah. 

2 Materiati e metodi 

2.1. Garatterizzazione fsionomica del sits 
E’ stato effettuato uno S~U&O sommario della copema vegetale presente ne1 sit0 oggetto di 
studio, vista anche la quasi totale assenza di fonti bibliografiche che potessero Clare 
indicazioni precise. 
Si & proceduto ad un’analisi di tip0 fisionomico-stnrtturale tendente a descrivere 
semplicemente la vegetazione facenclo riferimento soprattutto aIle specie arboree ed 
arbustive. 

2.2. Metodiche usste nella valutazione della cornunit43 ornitia 
I rilievi sulla componente omitica sono stati condotti tra il 1996 e il 1998, adottando 
differenti tecniche di censimento: in un primo tempo le osservmioni sono state organiuate 
seguendo la rnetodologia dei trmsetti, sostituita poi &I metodo del rnappaggio. A questa 
seconda tecnica di rilevamento sono stati affiancati censimenti tramite richiami registrati ed 
una sessione di cattura per l’inanellamento degli uccelli. Sono stati inoltre annotati tutti i 
segni indiretti di presenza delle &verse specie (quali bone e piume), che sono stati usati come 
supporto ai dati derivanti dai contatti diretti. 
Per le osservazioni in campo 6 stato utilizzato wn binocoio eon ingrandimento 8x40 e, in 
alcune occasioni, un cannocchiale con ingrandimenti 30x80 e 40x80. 
In ogni sessione di censimento sono state rilevate htte le specie eontatfate all’interno 



dell’area, nonche gli individui che si trovavano entro i 50 metri esterni alla zona studiata 
(l3ibby et al., 1993). Non si e ritenuto opportuno ricercare nidi per evitare disturb0 alle specie 
analizzate. Sono stati ugualmente rilevati i nidi individuati seguendo i movimenti degli 
animali durante l’epoca riproduttiva. 

2.3. Transetti 
In un primo tempo e stato individuato un percorso standardizzato che attraversasse le vasche 
per l’ittiocoltura e parte delle zone a queste circostanti. I1 transetto cosi definito e stato 
condotto tra l’alba e le cinque ore successive (Bart e Surveys, 1984), rilevando le presenze 
avifaunistiche e le distanze dei diversi animali dal percorso. L’applicazione del metodo non 
era per0 congrua con i presupposti di tale tecnica (Bibby et al., 1993): il percorso non era 
rettilineo e non attraversava in modo simmetrico l’area analizzata, i dati ottenuti erano 
fortemente soggetti a doppi conteggi e non erano rappresentativi dell’intero habitat. 
In una seconda fase e stata applicata una differente procedura : i transetti divennero sette 
percorsi rettilinei che dividevano trasversalmente la ZOM studiata in altrettante fasi di 
rilevamento. Nonostante i presupposti fossero maggionnente rispettati, anche questa 
applicazione risulto inidonea. In particolare la distanza tra i diversi transetti non era 
sufficiente, amentando cosi la possibi1it.A di sovrastima del numero di individui. 
Un ulteriore problema consisteva nella valutazione delle distanze, data 1’elusivit.A delle specie 
presenti e le caratteristiche della vegetazione. 
L’ambiente studiato non e affatto omogeneo: i diversi invasi hanno struttura e caratteristiche 
differenti e, comunque fossero stati stabiliti i tragitti da percorrere, non sarebbe stato 
possibile ottenere dati attendibili. Cosi, dopo una serie di sessioni di rilevamento si decise di 
abbandonare tale metodica senza applicare le elaborazioni matematiche che la stessa prevede 
in quanto i dati sarebbero stati comunque inesatti nei presupposti e nei risultati. I rilievi 
effettuati sono stati comunque utilizzati ad integrazione dello studio effettuato per mezzo del 
piu adatto metodo del mappaggio. 

2.4. Mappaggio 
Second0 la metodica individuata (Bibby et al., 1993)’ per ogni uscita in campo, e stata 
compilata una cartina riportante tutti i contatti ottenuti, oltre alla data, l’ora di inizio e di 
termine del lavoro e le condizioni meteorologrche relative ad ogni giomata dr 
campionamento. 
I rilevamenti sono stati eseguiti a1 mattino, iniziando all’alba, in modo da considerare il 
momento della grornata di maggiore attivia per i popolamenti ornitici. Le sessioni 
termi~vano ad orari differenti a seconda della stagione: d‘estate il caldo influisce sulla 
rilevabilitii degli animali, diminuendola nelle ore centrali della giornata. A volte si 6 reso 
necessario condurre sessioni di rilevamento a1 tramonto, quando si pub osservare un picco 
secondario nell’attivid degli uccelli. Per le valutazioni sulle presenze e sui limiti territoriali 
di ogni coppia si e utilizzato soprattutto il riconoscimento dei canti territoriali. Tali canti 
risultano essere specie-specifici e quindi direttamente ricollegabili alle diverse specie. 
Maggiore importanza hanno assunto le vocalizzazioni simultanee di piu individui della stessa 
specie, che rappresentano la prova dell’esistenza di piu territori, riconducibili a differenti 
coppie, all’interno dello stesso habitat. I1 tragitto all’interno dell’area 6 rimasto sempre lo 
stesso, mentre il punto di inizio e la direzione di marcia erano variabili. 
I1 mappaggio e risultato essere il metodo piu idoneo in base alle finalitii dello studio ed alle 
caratteristiche dell’habitat. Per quest0 motivo la sua applicazione si e protratta per l’intero 
period0 della ricerca ed ha costituito la base per le successive valutazioni. 



Dati attendibili sono stati ottenuti in seguito ad un periodo “test”, necessario per aEnare le 
capacith di rilevamento dell’osservatore e per applicare correttamente il metodo. U 
mappaggio si basa molto, infatti, sulle capacid del rilevatore e sull’esperienza maturata in 
campo per ottenere valutazioni precise. 
Analogamente, a1 di h o r i  dell’epoca riproduttiva, sono stati condotti rilievi che, utilizzando 
le stesse procedure sopra descritte, hanno permesso di censire la comunitii degli uccelli 
svernanti. 

2.5. Richiami registrati 
Questa metodica e stata utilizzata pih volte con finalitii differenti. 
I canti sono stati prodotti, tramite registratore, ne1 periodo centrale della stagione riproduttiva. 
Le risposte erano, solitamente, immediate e decise: in pochi secondi gli animali rispondevano 
con il lor0 canto, emesso all’interno dei rispettivi territori. 
Un altro utilizzo di questa tecnica di censimento e stata adottata per valutare la presenza di 
Strigiformi, che, avendo abitudini di vita notturne, sono dificilmente rilevabili con le normali 
tecniche di censimento (Sara e Zanca, 1989). 
Si e quindi ritenuto opportuno sollecitare eventuali risposte con registrazioni emesse, durante 
I’arco della stagione riproduttiva (Febbraio-Giugno), in diverse sessioni di rilevamento. 
L’orario di inizio dei rilievi era di un’ora successivo al tramonto ed il tennine degli stessi si 
aveva circa tre ore dopo. 
Le risposte sono state variabili in funzione della specie studiata e del periodo in cui venivano 
prodotti tali richiami. Infatti, per ogni specie, il periodo di inizio della stagione riproduttiva e 
differente, variando di conseguenza le risposte a sollecitazioni esterne. E’ stato cosi possibile 
ottenere risposte significative, permettendo una valutazione attendibile della presenza di tali 
specie e I’individuazione dell’area in cui avviene la nidificazione. 

2.6. Inanellamento 
E’ stato possibile organizzare un’unica sessione di inanellamento, svoltasi il28/8/96, con una 
lunghem complessiva delle reti di 128 metri. Le reti sono state tenute aperte per 8 ore, 
dall’alba alle prime ore del pomeriggio 

3 Presentazione e discussione dei dati 

3.1. Copertura vegetale 
La copertura vegetale dell’area oggetto di studio & venuta in gran parte a costituirsi ne1 corso 
degli ultimi 7 anni, in seguito all’abbandono dell’attivitA di allevamento. 
Ne1 complesso la vegetazione rinvenibile si presenta, in massima parte, costituita da 
formazioni tipiche di luogh~ con forte disturb0 antropico, con un ampio contingente di specie 
nitrofile, ruderali ed esotiche, sebbene siano comunque presenti alcune essenze arboree ed 
arbustive caratteristiche delle formazioni planiziali. 
Per quanto riguarda la struttura, dominano le specie erbacee ed arbustive; a1 bordo di alcune 
vasche rivolte a Nord si rinvengono, inoltre, lembi di formazioni arboree, spesso in prossimitA 
di pioppeti colturali. 
Nella componente arborea, hanno copertura prevalente alcuni salici tra cui Salix alba e Salk 
caprea nonche Popdus nigra e Populus canadensis; sono poi secondariamente presenti 
anche Populus tremula, Populus alba, Betula pendula, Acer platanoides e Quercus robur 
(pignatti, 1982). 
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Tra le specie elencate alcune come Salk alba, Salk caprea e Populus alba sono 
caratteristiche di stazioni umide ed inondate lung0 i fiumi. La presenza di Quercus robur, 
essenza tipica delle formazioni planiziali, testimonia quale sia il climax dell’area in esame. 
Nello strato arbustivo sono ancora fortemente presenti i salici (tra essi diviene preponderante 
Sal& eleagnos) ma ad essi si aggiungono Cornus m s  e Cornus sanguinea nonche alcune 
specie che caratteristicamente si insediano in formazioni arboree disturbate quali, Crataegus 
monogyna e Rubus sp. Va inoltre evidenziata, a ulteriore testimonianza di degrado, la 
presenza di alcune specie esotiche ormai molto diffise nella pianura Padana tra cui 
Phytolacca americana e Buddleja davidii. 
Una copertura prevalentemente erbacea si rinviene sia all’interno delle vasche 
completamente interrate, sia ai margini delle altre. Le specie erbacee presenti sono in larga 
parte tipiche degli incolti e delle aree abbandonate, precedentemente soggette ad us0 
antropico tra queste: Artemisia vulgaris, Artemisia verlotorum, Tanacetum vulgare, Solidago 
gigantea, Daucus carota, Inula viscosa, Verbascum nigrum, Trifolium squarrossum e, 
secondariamente, Convolvolus arvensis, Arctium lappa, Echium vulgare, Euphorbia 
cyparissias. 
All’interno ed ai margini delle vasche che ancora contengono acqua si rinvengono alcune 
specie erbacee caratteristiche degli ambienti inondati tra cui: Phragmites australis, Typha 
latifolia, Juncus efisus; nell’acqua e frequente la presenza di Lemna minor. 
L’analisi sommaria della copertura vegetale e stata effettuata sia all0 scopo di caratterizzafe 
meglio da un punto di vista naturalistic0 l’area oggetto di studio sia con la finaliti di 
individuare e, successivamente, definire differenti tipologie di invasi. Sulla base delle 
caratteristiche strutturali della copertura vegetale, ma anche in fbnzione delle caratteristiche 
morfologiche (sostanzialmente profilo dello specchio d’acqua e profondith della vasca), si e 
proceduto ad una schematica suddivisione delle vasche in tipologie distinte che si possono 
de finireJisionomico-strutturali. - 
- 

Vasche completamente interrate a copertura vegetale prevalentemente erbacea. 
Vasche con acqua a profilo non naturale, non molto profonde e con buono sviluppo della 
vegetazione; talvolta si evidenzia una copertura totale a Phragmites dello specchio 
d‘acqua. 
Vasche con acqua a profilo non naturale, non molto profonde, s e w  vegetazione in acqua. 
Vasche con acqua a profilo naturaliforme, piuttosto profonde, con buon sviluppo della 
vegetazione, soprattutto sui bordi. 

- 
- 

3.2. La cornunit& ornitica 
Per ciascuna specie rilevata e stata realizzata una scheda per il periodo invernale ed una per 
quell0 primaverile-estivo; in ognuna sono presentati i contatti ottenuti durante ciascuno dei 
periodi analizzati, riportandone il totale e la media. Questa e stata calcolata tra le sole 
giornate in cui la specie era presente, per una migliore restitwione dei dati, che risultano cosi 
meno dispersi nell’intera stagione considerata. Quando possibile sono inserite indicazioni sul 
rapport0 che ogni specie stabilisce con l’habitat in esame. 

3.3. Cornunit& ornitica nidificante 
Sono stati presi in considerazione i contatti relativi a1 periodo 1/3 - 31/10 per le tre stag~oni 
riproduttive 1996, 1997, 1998. Le specie contattate sono state attribuite a tre categorie: 
nidificanti (specie la cui nidificazione e stata accertata o giudicata probabile ne1 periodo 
esaminato), presenti continuativamente ma non nidificanti e di passo o di presenza irregolare 
nell’area studiata (elencate a1 termine del paragrafo). 



I dati completi sono riportati in allegati 1,3 e 5 per l'intera cornunitit presente. 

PODICIPEDIFORMES 
Pdcipedhlae 
TUFFETTO - Tachybqtus ru@collis 
Neli'area di studio il Tuffetto e stato presente, ne1 1996, con contatti fino a m& Ottobre riguardanti una coppia 
di soggetti nid&canti. Durante gh anni successivi, 1997 e 1998, non si e ripetuta la mdificazione di questa specie 
e non si sono avuti riscontri di individui in epoca di passo. I dati, per la maggior parte riconducibili alla zona 32, 
confermano le esigenze ecologiche della specie. I1 ridotto numero di osservazioni (20 comprese tra il 1513 ed il 
3/10), con presenze riscontrate in 17 su 26 sessioni (65.4% dei casi) ed una media per giornata utile di 1.17 
individui, e dovuto alla elusivitk della specie, gki segnalata in altre pubblicazioni (Mingozzi et al., 1988; Bruun e 
Singer, 1997). 
Le fluttuazioni nei rilevamenti sono codermate, per questa specie, a hello regionale ( C u m  et al., 1996). 

SVASSO MAGGIORE - Podiceps cristatus 
In questo contest0 lo Svasso maggiore e stato presente, con una coppia nidificante, ne1 1996. Ne& anni 
successivi non si sono piu avuti riscontri per questa specie. Solo il2/5/1998 sono stati osservati due soggetti 
posarsi nell'area 56 ma questo dato puo essere riflerit0 ad individui di passo verso altre aree di nidificazione, non 
avendo avuto rilevamenti successivi. 
E' stata utilizzata per la nidificazione l'area 56, che ha grandi dimensioni e presenta una limitata copertura 
vegetale delle rive, costituita da T p h a  e Phragmites, utiliilzate per la costruzione del nido (Bologna, 1995). 
Durante tale stagione riproduttiva sono stati inoltre osservati 4 giovani, il 12-18-24/7/1996. La specie sembrava 
non essere particolarmente disturbata dalla presenza dei pescatori. 
I primi anivi, ne1 1996, si sono registrati il20/4, mentre non si sono riscontrate presenze dalla fme di Agosto in 
poi (28/8), riievando ne1 complesso 37 contatti ed una media di 2.3 1 soggetti per giornata utile (16 sessioni, 1W/o 
dei casi). 

CICONIIFORMES 
Ardeidae 
TARABUSO - Botuurus stellaris 
Segdazioni riguardanti la presenza di questa specie nell'area in esame si hanno a partire dal 1989, con riscontri 
certi ne1 1992. (GPSO, 1994; Alessandria et al., 1993; GPSO, 1996) 
La specie e strettamente legata ad ambienti palustri con notevole copertura a Phragmites, sia in inverno che 
durante l'epoca riproduttiva (Peterson et al., 1988). La ridotta consistenza si pensa sia dovuta quindi all'esigenza 
di un habitat ormai poco f i s o  sul territorio regionale. 
1996: Le osservazioni si iiferiscono al77.41% delle sessioni (24 su 31), con un totale di 31 contatti ed una media 
di 1.29 soggetti per giornata utile di rilevamento. 
1997: I dati h o  riferimento a 23 sessioni su 30 (76% dei m i )  con 34 contatti ed UM media di 1.47 soggetti. 
1998: 27 contatti, ottenuti in 15 delle 17 sessioni di rilevamento (88.2% dei casi), media di 1.8 soggetti per 
giornata utile. 
I dati relativi a questa specie riguardano, nella grande maggioranza dei cask maschi cantori; le presenze sono 
costanti lung0 tutto l'arco delle stagioni riproduttive ed indican0 una probabile consistenza, nell'area studiata, di 2 
coppie nidificanti. I soggetti sono stati contattati sempre all'interno dei canneti, confermando le richieste 
ecologiche di questa specie (Bordignon, 1990). Gli invasi u t k t i  sono stati 1'1, 32, il6, l'area 49 ed un canale 
presente all'esterno della parte destra dell'area 32. 
La specie, ne1 caso in esame, emette vocalizzazioni durante l'intera giornata, contraddicendo le abitudini 
esclusivamente crepuscolari riscontrate in altd studi (Puglisi et al., 1995). Tale comportamento puo essere dovuto 
all'elevata concentrazione con cui e presente in un'area di ridotte dimensioni. (Voisin, 1991; Cramp e Simmons, 



1977). I1 Tarabuso e stat0 osservato inoltre in alimentazione all’interno delle risaie circostanti rex allevamento, 
ma non in associazione con altri soggetti; non sono mai state rilevate interazioni tra conspeciiici. 

TARABUSINO - Ixobrichus minutus 
1996: i primi awistamenti risalgono al 16/5, con presenza costante durante la stagione riproduttiva ( h o  al4/9, 13 
sessioni) e probabile consistenza di almeno tre coppie nid~canti nell’area, anche se e possibile una sottostima. I 
contatti, in totale, sono stati 58 e la media di 4.46 soggetti. 
1997: i &ti si riferiscono a giomate successive al20/5 e riguardano un minor numero di contatti (37, suddivisi in 
12 sessioni, media di 3.08 soggetti), che f m o  supporre una consistenza pari a due coppie Ndificanti nell’area. 
1998: le rilevazioni per questa specie iniziano l’8/5 e riguardano 27 contatti in 8 sessioni (100% dei casi), con una 
media di 3.3 soggetti. E possibile che i primi contatti del ’98 si riferiscano a individui di passo verso altre aree di 
nidificazione, vista la precocita delle date di presenza. 
Le presenze si riscontrano Si0 alla fine di Agosto, mentre rari sono i dati ottenuti in periodi successivi, 
c o n f m d o  le abitudini migratorie per la specie (VoiSin, 1991). I rilevamenti confermano I’attitudine tenitoriale 
di questa specie avendo riscontrato piu volte nell’area maschi aggressivi nei cor&-onti di conspecifici (Pulcher e 
Biddau, 1991). 11 Tarabusino utilizza per Palimentazione diversi invasi dell’ex allmamento: si sono realizzati 
contatti in buona parte delle zone con presenza d’acqua, anche profonda. La coderma della nidificazione si e 
ottenuta anche tramite l’osservazione di giavani in alimentazione nell’area, a fine Giugno ed inizio Luglio. La 
specie predilige invasi con canneto sui bordi e zone con q u a  libera, per almeno il50% della superiicie. I contatti 
si riferiscono soprattutto d e  aree 8-13,20- 25, ma anche a@ invasi 56,35,1,6 e 7. 

NITTICORA - Nycticorax nycticorax 
All‘interno dell’area in esame probabiii nidificazioni risalgono al 1995, mentre nei tre anni di studio sono stati 
realizzati contatti costanti nell’arco della stagione riproduttiva non riconducibfi ad individui nidificanti bensi a 
soggetti in sosta durante il riposo diumo. E’ probabile che la zona sia utilizzata da parte di Nitticore che nidificano 
nella vicina garzaia di Lucedio, da dove provengono buona parte dei soggetti osservati in volo. La specie e inoltre 
presente nelle risaie lirnitrofe, dove si alimenta (Fasola e Ghidini, 1983). La Nitticora e strettamente legata 
all‘invaso 32 dove, ai bordi di un bacino di aspetto naturale con presenza d’acqua profonda, sosta sui rami medio 
alti di alberi d’alto fbsto. Il numero di individui contattati ogni volta si discosta molt0 dalla media. Le presenze 
nell’area si protraggono sin0 agli inizi della stagione fredda (GPSO, 1996; GPSO, 1997). 
1996: 240 contatti suddivisi tra 1’8/4 ed il 1019 (20 sessioni, 19 con rilevamenti) con una media per sessione utile 
di 12.6 soggetti. 
I conteggi aumentano in Giugno e Lugiio, in period0 di dispersione dalle vicine colonie. 
1997: l’andamento dei rilevamenti rispecchia quell0 realizzato l’anno precedente, con 22 giornate di presenza, dal 
10/4 at 27/9, 276 contatti in torale ed una media di 12.5 soggetti per giornata utile. Anche in questa stagione di 
studio sono stati numerosi i contatti di soggetti in alimentazione all‘interno della Palude di S.Genuario, per cui si 
segnala anche l’importanza di tale ambiente ne1 suo complesso come fonte di cibo per i vari Ardeidi presenti. 
1998: I dati riguardano 15 delle 17 sessioni (88.2% dei Cas;), 231 contatti ed una media di 15.4 individui per 
sessione utile, con un’elevata variabiita. 

GARZETTA - Egrertagametta 
I rilevamenti di questo studio sono sirnili a quanto riportato per la Nitticora: anche in questo cam i contatti si 
riferimno a soggetti in transit0 dalle vicine garzaie verso risaie e aree palustri, presenti all‘interno di tutto il 
territorio della Palude di S.Genuario, che la specie frequenta per alimentarsi (Fasola e Ghidini, 1983)Sono stati 
osservati anche soggetti in riposo sugli dberi intomo all‘invam 32, anche se con consistenze inferiori di quelle 
riscontrate per la Nitticora. La specie non nidifica all’interno del perimetro considerato e se ne segnala la presenza 
per sottolineare l’importatua della Palude di S.Genuario ne1 suo insieme come fonte trofica per gli ardeidi. 
1996: i contatti, abbastanza continuativi (27 sessioni su 31, 87.1% dei casi), riguardano, nell’insieme, 120 
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individui ed UM media di 4.4 soggetti. 
1997: 28 su 30 sessioni coperte da rilevamenti ed un totale di 130 contatti, con una media di 4.64 soggetti. 
1998: 84 contatti in 16 sessioni su 17 (94.1 % dei casi), con una media di 5.25 individui. 

AIRONE CENERINO - Ardea cinerea 
Ne1 periodo analizzato la specie e stata spesso osservata in transit0 ed in alimentazione in zone limitrofe a quella 
in e w e .  Occupa giuzaie in vicinanza della Palude di S.Genuario, ma non nidfica all'intemo d e b  stessa. E' stat0 
possibile osservare in piu occasioni 1-2 soggetti in alimentazione all'interno degli invasi 11, 56 e 34. La specie e 
presente anche durante l'inverno ( C u m  et al., 1996) 
1996: 23 sessioni su 3 1 presentano rilevamenti, con un totale di 43 contatti ed una media di 1.86 soggetti. 
1997: ottenuti 39 riscontri, in 21 su 30 sessioni (70% dei a i ) ,  con una media di 1.85 individui. 
1998: la specie e contattata in 15 su 17 sessioni (88.2% dei casi), con un totale di 30 contatti ed una media di 2 
soggetti per giomata utile. 

AIRONE ROSS0 - Arakapuprea 
I dati ricavati nei tre anni di rilevamento riguardano una colonia, presente nell'area studiata con 8-9 coppie 
nidificanti ogni anno (GPSO, 1993; GPSO, 1994), tutte posizionate nell'area 5 ,  all'imterno di un fitto canneto a 
Phragmites. 
La consistenza, nei diversi anni di indagine, puo essere considerata costante. L1 numero stimato di coppie 
nidiiicanti si basa su osservazioni di diversi soggetti in ritorno dai siti di alimentazione ai nidi, p ~ s i z i ~ ~ t i  in diversi 
punti dell'invaso. Non sono stati effettuati conteggi dei giovani presenti nei nidi per non arrecare disturb0 &a 
colonia. La specie non utilizza gli specchi d'acqua posti all'interno dell'iuea di studio per il foraggiamento, 
nonostante questi presentino un notevole numero di anfibi e di pesci. 
I soggetti osservati all'interno della zona provenivano, nella maggior parte dei casi, da siti posti a piu di 500 metri 
di distanza. Le direzioni prefmenziali di involo erano: Est, &est ed in minima parte Nord. 
AU'esterno del sit0 esaminato sono stati osservati in area risicola, lung0 i canali irrigui e, meno fiquentemente, 
all'interno delle risaie. I primi arrivi dai siti di svernamento si sono avuti 1'8/4/1996, il 10/4/1997 ed il6/4/1998. 
Le date di partenza risalgono, sia per ill996 sia per il1997, a metd Settembre. 
1996: i dati di presenza si riferimno a 20 sessioni (dall'8/4 al 10/9), con un totale di 137 contatti ed una media di 
6.85 soggetti. 
1997: il periodo in cui si e riscontrata la presenza va dal10/4 al 13/9 (20 sessioni), con un totale di 149 contatti ed 
una media di 7.45 soggetti. 
1998: 13 sessioni utili (100% dei casi dal giorno di arrivo), con un totale di 104 contatti ed una media di 8 
soggetti. 
Le preferenze dell'Airone rosso per quanto riguarda I'habitat di nidifkazione nell'area di studio sono state 
indirizzate verso una vasca con costante presenza d'acqua e con copertura a cameto che riguarda il 70% della 
superficie, con altezza media della vegetazione superiore ai 250 cm. Altra caratteristica considerata importante e 
la presenza di notevole copertura arborea sui bordi dell'invaso, che fornisce alla specie un ottimale sit0 di sosta e 
migliora la protezione del sit0 di costruzione del nido. 

ANSERIFORMES 
AtI&lh? 
GERMAN0 WALE - AnasplatyrhynChOs 
Si riscontra, nell'area studiata, in ogni stagione, risultando l'Anatide piu comune e stabile nelle popolazioni. 
In epoca riproduttiva i rilevamenti riguardano un numero ideriore di soggetti rispetto a quell0 ottenuto durante 
l'inverno. Le osservazioni indican0 la presenza di 2-3 coppie nidificanti ne1 1996,5 coppie per il 1997 e 4 coppie 
ne1 1998. 
1996: presente in tutte le sessioni realizzate (31), con un totale di 250 contatti ed una media di 8.06 soggetti. 

1R 



1997: i rilevamenti sono relativi ad ogni sessione (30) con un totale di 305 contatti ed una media di 9.83 soggetti. 
1998: 314 contatti in 17 sessioni (1ooOh dei mi) ,  con una media di 18.47 individui. 
Rispetto al periodo invernale, nell’area studiita la specie predilige in epoca riproduttiva invasi con maggior 
copertura vegetale e con dimensioni inferiori Vengono u t i l i i t e  l’area 2, dove nidifica all’interno di un canneto, 
l’area 32 nella parte in cui forma un canale a buona copertura vegetazionale di tip0 arbustivo ed il canale che 
divide l’area 49 dalla 58. Altre osservazioni si hanno nelle zone 5’6, 11, 12, e nell’invaso 32. 

ACCIPITRIFORMES 
Accipitridae 
FALCO DI PALUDE - Czrcus aerugjnosus 
Questo rapace e stato presente, in ognuno de& anni di rilevamento, con una coppia nidiiicante e diversi soggetti 
contattati in epoca di passo. Riscontri di presenze si hanno anche per il 1994 ed il 1995 (GPSO, 1996; GPSO, 
1997) 
1996: una coppia di Falchi di palude e presente durante tutto l’arco della stagione riproduttiva (28 sessioni su 31, 
90,3% dei casi), nidificante nell’area 49 in un canneto a Phragmites di notevole estensione. Sono stati osservati 
accoppiamenti nell’area 49 il 1414 e piu volte e stata osservata la fernmina trasportare materiale per la costruzione 
del nido, durante il mese di Aprile. Sempre nello stesso mese si e assistito a parate nuziali sia da parte del maschio 
sia della coppia ed a scambi di prede in volo. A fine Luglio, il24/7, e stato inoltre possibde osservare 3 giovani. 
In totale i contatti sono stati 53, ottenendo una media per giornata utile di 1.89 soggetti. 
1997: presenze rilevate in 29 su 30 sessioni (96,7% dei mi) ,  con un totale di 58 contatti ed una media di 2 
soggetti per giomata utile. La nidificazione e stata intluenzata dalla bruciatura quasi completa della vegetazione 
presente nell’area 58 e 49, che ha costretto la coppia ad iniziare in ritardo la costruzione del nido. E’ probabile 
che i soggetti abbiano nidificato nuovamente nell’area in esame, dove e stato possibile osservare, a fine Luglio 
(24-3 1/7), due giovani insieme ai due adulti. 
1998: vengono registrati &vi, al sit0 in esame, scaglionati. AI soggetto in abito femminile presente anche nei 
mesi invernali si e aggiunto un maschio adult0 a partire dal30/3, mentre il 12/4 vengono segnalati 4 soggetti, di 
cui 3 in abito giovanile o femminile. Dal2/5 in poi gli individui stabili sul territorio sono 2, percio si pensa che gli 
altri abbiano utilizzato l’area come luogo di sosta lung0 la rotta migratoria. Questa divers5cazione nelle presenze 
e stata riscontrata anche l’anno precedente, mentre non se ne ha conferma per il 1996. 

FALCONIFORMES 
Falconidae 
GHEPPIO - Falco tinnunculus 
La specie e stata contattata raramente in periodo riproduttivo. La nidificazione sembra non awenire all’interno del 
sit0 analinat0 o nelle immediate vicinanze. E’ probabiie che la zona venga utilizzata, sporadicamente, come area 
di caccia. Mancano i rilevamenti per il1996, probabilmente per l a w e  nelle osservazioni. 
1997: contatti relativi a 9 sessioni su 3 1 (29% dei casi), riguardanti un solo soggetto in ogni occasione. 
1998: 7 contatti in 6 domate utili (35.3% dei casi), con una media di 1.16. 

LODOLAIO - Falco Subbuteo 
Nella ZOM studiata si e rilevata la presenza di quest0 falconiforme in tutti gli anni di indaghe. I dati fanno 
riferimeno ad una coppia, nidificante all’interno della Palude di S.Genuario, in un sit0 non individuato. 
I soggetti uGliwano l’area durante buona parte della giomata a scopo alimentare, stabdendo cos1 un rapport0 
continuativo con questa zona trofica. Le rilevazioni efFettuate confermano la predilezione di questa specie per 
zone poste in vicinanza di specchi lacustri o corsi fluviali (Mussa e Pulcher, 1992). I1 Lodolaio si e dimostrato 
piuttosto coniidente con homo, awicinandosi sin0 a poche decine di metri. Utilizza l’intera area studiata non 
mostrando particolari preferenze per uno specific0 invaso. Gli arrivi dai quartieri di svemamento si sono registrati 
a partire da Maggio e le osservazioni sono terminate a meta Settembre. 



1996: presenze dal3/5 al 1019 (1 6 sessioni), con un totale di 2 1 contatti ed una media di 1.3 soggetti. 
1997: i dati si Seriscono al periodo che va dal 10/5 a1 319 (16 sessioni), con un totale di 19 contatti ed una media 
di 1.3. 
1998: la specie e presente dal 17/4, in 8 su 1 1 sessioni utili (72.7% dei casi), con una media di 1.3 soggetti ed un 
totale di 11 contatti. 

GALLIFORMES 
Phasianidae 
FAGIANO COMUNE - Phasjmrs colchicus 
In periodo riproduttivo la specie 6 stata contattata nella maggior parte delle sessioni realizzate, con rilevamenti 
ottenuti soprattutto nell’area 49 e 58, dove sono stati riscontrati 1-2 maschi canton. Con minor fiequenza 
vengono utilizzate inoltre le aree 52 e 5 1. Le presenze sono state fluttuanti nei diversi anni di indagine, second0 le 
tendenze della popolazione a livello regionale e nazionale. I rilevamenti confkmano la preferenza, del Fagiano, 
per ambienti incolti, cespugliati e boschivi (Mingozzi et al., 1988; Bruun e Siger, 1997). 
1996: in questa stagione riproduttiva non sono stati rilevati dati sulla presenza di questa specie. 
1997: il Fagiano e stat0 contattato, nell’arco delle 30 sessioni, in 19 giornate di rilevamento (61.3% dei cas& con 
un totale di 21 contatti ed una media di 1.1 soggetti. 
1998: Sono 15 su 17 le sessioni utili (88.2% dei casi), con 18 contatti in totale ed una media di 1.05 soggetti. 

Rallidae 

La consistenza rilevata e indicativa, data l’elusivita di questo Rallide, che viene sicuramente sottostimato nell’area 
analizzata. I contatti si riferiscono a soggetti in canto; le osservazioni sono state rare e non molt0 frequenti le 
vocalizzazioni di piu individui ascoltati contemporaneamente. 
1996: i dati si riferiscono a 29 su 3 1 sessioni (93.5% dei casi), con un totale di 77 contatti ed una media di 2.65 
soggetti. 
1997: 29 su 30 giornate di rilevamento sono caratterizzate da contatti, che sono in totale 88, con una media di 2.9 
soggetti. 
1998: 43 contatti suddivisi in 17 sessioni (100% dei mi),  con una media di 2.5 individui. 
I nidificanti sono stati valutati in 3 coppie per il 1996 e per il 1997 ed in 2 coppie peril 1998. Gli invasi preferiti 
hanno una notevole copertura a canneto ed una bassa profondi~ d’acqua; sono tutti caratterizzati da copertura a 
Phagmites, a differem di quanto riscontrato in altre indagini (Mingozzi et al., 1988). 

PORCIGLIONE - Rallu~ acqtraticu~ 

VOLTOLINO - Porzmzaporzana 
1996: i dati sono stati ottenuti ne1 periodo che va dal 30/3 al28/8 (19 sessioni, di cui 13 con contatti), con un 
totale di 16 individui ed UM media di 1.23 soggetti. Questi rilevamenti si riferiscono ad una coppia nidiflcante 
nell’invaso 33 e sono in numero ridotto per l’elusivita della specie. 
1997: si 6 nuovamente stabiita in una coppia nid8cante la consistenza della specie all’interno dell’area. Vengono 
devati inoltre diversi soggetti in epoca di passo, mai piu osservati nell’arco della *one riproduttiva. Il 
Voltolino e presente dal 15/3 al2/10 (23 sessioni), con un totale di 36 contatti ed una media di 1.5 soggetti. 
1998: i primi contatti si hanno dal21/3 e coprono 10 delle 15 sessioni di rilevamento (66.7% dei casi), con un 
totale di 25 ed una media di 2.5 individui. 
La specie utilizza invasi con ridotta profondita d’acqua, anche di limitata estensione. Ha abitudini crepuscolari, 
per cui la sua consistenza nella zona studiata potrebbe essere sottostimata (Jonsson, 1992). 

GALLINELLA D’ACQUA - Gallimla chloropus 
I rilevamenti all‘interno dell’ex allevamento si riferiscono a tutti gli anni di indagine, indicando presenze costanti 
nell’area studiata. Le osservazioni confermano le esigenze ecologiche di questa specie, che e stata contattata in 



invasi con costante presenza d’acqua e buona copertura a canneto. I dati fanno riferimento quindi alla maggior 
parte delle vasche della parte a Nord dell’impianto di ittiocoltura, mentre non sono state effettuate osservazioni 
nelle aree asciutte. 
1996: la specie e presente in ognuna delle 3 1 sessioni di rilevamento, con un totale di 226 contatti ed una media di 
7.29 individui. La consistem e stata valutata in almeno 5 coppie nidificanti. I dati hanno un notevole aumento da 
Luglio a Settembre, confixmando la prolificitA della specie (Mingozzi et al., 1988). 
1997: vengono confermati i rilevamenti dell’anno precedente, con tutte le 30 sessioni caratterizzate da contatti, ed 
un totale di 204 soggetti, con una media di 6.8. 
1998: la specie e presente in tutte le 17 sessiani di rilevamento, con un totale di 89 contatti ed una media di 5.23 
individui. 
Si e riwntrata la preferenza di questo Rallide per invasi con acqua poco profonda. La specie si alimenta spesso in 
stretta vicinanza con il proprio nido. Sono stati osservati ino!tre individui lung0 i canali di irrigazione ed 
all’interno delle risaie limitrofe, per cui la concentmione di coppie nidificanti nell’area considerata si puo 
ipotizzare elevata. 

FOLAGA - Fulica atra 
In questo studio si e osservata la nid~cazione in ogni anno di indagine, con consistenze mai elevate. 
1996: la specie e stata contattata in 29 su 31 sessioni (93.5% dei casi) con una media di 2.96 soggetti ed un totale 
di 86 contatti. Sono stati ottenuti rilevamenti riguardanti giovani nati nell’anno, a partire dal4/7. 
1997: presenze riconducibili a 25 sessioni su 30 (83.3% dei casi), rilevando un totale di 51 contatti ed UM media 
di 2.04 soggetti. 
1998: sono 15 su 17 le sessioni utili (88.2% dei mi), 23 i contatti con UM media di 10.7 soggetti. 
La specie risulta essere piuttosto elusiva in period0 riproduttivo, infatti i contatti riguardano soprattutto 
vocalizzazioni e richiami. In ogni stagione e stat0 possibile osservare il trasporto di materiale per la costruzione 
del nido ed i giovani   ti dalle coppie presenti. La Folaga utilizza invasi con costante presenza d’acqua, anche 
profonda. Sono preferite le vasche con buona copertura a canneto, come le aree 1 e 7, ed in second0 luogo le 
zone 13 e 11. 

COLUMBIFORMES 
colrtmbidae 
PICCIONE TORRAIOLO - Columba Iivia damestica 
Nell’area in esame risulta e s s e  tra le specie piu comuni, anche se la nidificazione non avviene d’interno 
dell’area esaminata. 
1996: sono 271 i contatti , suddivisi in 30 delle 31 sessioni realizzate (96.67% dei casi), con una media di 9.03 
soggetti per giornata utile. 
1997: realizzati 267 contatti, suddivisi in ognuna delle 30 @ornate di rilevmento, con una media di 8.9 individui. 
1998. La specie e presente ne1 100% dei casi (17 sessioni), con 182 contatti ed UM media di 10.7 soggetti. 
La specie e stata contattata soprattutto nelle aree 48 e 60; proviene, nella maggior parte dei easi dalle vicine 
cascine, dove e probabile che nidifichi. Non sono stati osservati nidi od indizi di niMcazione all‘interno dell’area 
in esame, che viene utilizzata a scopo alimentare. I rilevamenti subiscono notevoli variazioni nell’arco della 
stagione riproduttiva per quanto riguarda il numero di soggetti contattati e confermano le abitudini gregarie di 
questa specie. 

COLOMBACCIO - Columba pahmbus 
Questo studio ha rilevato la presenza di almeno una coppia nidifiwte in ognuno degli ami di indagine. 
1996: la specie e presente in 25 su 31 sessioni (80.6%), con una media di 1.64 soggetti ed un totale di 41 contatti. 
1997: ottenuti 34 contatti, suddivisi tra 24 delle 30 sessioni di rilevamento (80%), con una media 1.41 individui. 
1998: 16 sessioni utili su 17 (94.1% dei casi), 1.68 soggetti riscontrati in media ed un totale di 27 contatti. 
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I dati indicano una presenza molt0 costante nei Merenti anni di indagine; la specie e stata riscontrata tutto l’anno 
ed utilizza l’intera Palude di S.Genuario come proprio territorio. 

TORTORA DAL COLLARE - Streptopeliu decaocto 
La specie 6 considerata nidificante solo ne1 1998, mentre non si hanno dati riguardo il 1996 ed il 1997. Quest0 
puo essere dovuto a fluttuazioni nei contingenti nidificanti. 
1998: la Tortora dal collare e presente dal 21/3 in poi, in 13 sessioni (76.43% dei casi), con 24 contatti ed una 
media di 1.84 soggetti per sessione utile. 
La specie non mostra preferire alcun invaso e viene solitamente contattata in volo o posata s u b  componcnte 
arborea della vegetazione. 

CUCULIFORMES 
Cuculidae 
CUCULO - cuculus canorus 
La densita elevata riscontrata in questo contest0 coderma le richieste ecologiche di questa specie. 
1996: il Cuculo e presente dal 1513 al4/9 (22 sessioni, 70.9??), con 67 contatti in totale ed UM media di 3.04. 
1997: i rilevamenti si r%eriscono al period0 compreso tra il30/3 ed il2/9 (19 sessioni), totalizzando 62 contatti ed 
una media di 3.26 soggetti. 
1998: i primi arrivi si registrano il30/3, poi la specie e presente in ognuna delle 14 sessioni utili, con un totale di 
46 contatti ed una media di 3.28 individui. 
Le rilevazioni si riferiscono sia all’ascolto di 3 canton in contemporanea che al censimento di 4 soggetti diversi 
nello stesso momento. Sono state osservate numerose interazioni aggressive tra Cuculi ne1 territorio esaminato, 
cosi come attacchi a soggetti di questa specie da parte di Passeriformi presenti nella stessa ZOM. 

La specie utilizza l’intera area, non mostrando preferenze per dcun tip0 di invaso. 

STRIGIFORMES 
Tf lon ik  
BARBAGLANNI - Tyo aZba 
Nell’ambito del presente studio la specie e stata contattata in due occasioni, durante la stagione riproduttiva del 
1998: il 23/4 ed il 22/5. I1 singolo soggetto cui si fa rEerimento e stato stimolato tramite registrazioni del canto 
territoriale, prodotte un’ora dopo il tramonto nei pressi di un rudere, che si trova a circa 500 metri di distanza 
dall’ex allevamento. Non si hanno dati relativi agli anni preceded, probabilmente perche era stato fatto un 
censimento meno cornpleto per numero di stimoiazioni sonore e per area campionata. Le rilevazioni ipotizzano la 
nidificazione di una coppia ne1 vecchio edificio menzionato. 

Strigidae 
CIVETTA - Athene noctua 
Le rilevazioni riguardanti questo studio indicano la specie presente sia ne1 1997 sia ne1 1998. Per verificare la 
presenza della Civetta e stata adottata la stessa metodica usata per il Barbagianni e per gli altri Strig&ormi (Play- 
back). Si e ottenuto un riscontro positivo in due occasioni ne1 1997 (a2414 ed il 13/6) ed in altrettanti casi ne1 
1998 (il 12/4 ed il22/5). AIl’estemo dell’ex allevamento la specie e stata contattata inoltre su una strada sterrata a 
300 metri dalla zona esaminata (25/6/97) e sul tetto di un cascinale nei pressi dell0 stesso sit0 (20/5/98). 
11 ridotto numero di rilevazioni ottenute per quem come per altre specie di rapaci notturni e da imputarsi 
all’elusivita di questo gruppo di specie, che hanno abitudini nottume. I contatti ottenuti fanno ipotizzare la 
presenza di una coppia nei pressi dell’area in e w e ,  probabiiente nidificante all’interno di uno dei cascinali. 
L’assenza di &ti per il 1996 e da imputarsi a difetto nei censhenti. 

ALLOCCO - Strix aluco 



Per quanto riguarda quest0 studio si e potuto contattare la specie in piu occasioni, sia ne1 1997 sia ne1 1998. La 
mancanza di dati relativi al 1996 e da imputarsi, come per le altre specie di Strigiformi, ad una lacuna nei 
censienti notturni. Ne1 1997 e stato possibile udire il caratteristico canto, emesso gia dai primi giorni di Gennaio 
(15/1) ed osservare la specie nei pressi dell’area 35 il 10/4. 
Ne1 1998 la presenza e stab nuovamente rilevata a Febbraio con l’ascolto del canto territoriale (26/le 312) ed in 
seguito confermata da 2 sessioni di rilevamento, il 12/4 ed il22/5. E’ probabde che la nidificazione awenga in un 
cascinale, adibito a magazzino, che si trova dietro l’area 56: da tale sit0 provenivano quasi tutti i soggetti 
contattati. Si pud ipotizzare la consistenza in una coppia, stabile, nei diversi anni di indagine, sullo stesso 
territorio. La specie risulta essere molt0 territoriale e facilmente contattabile tramite i richiami registrati (tempi di 
risposta nell’ordine delle decine di secondi). 

coRAcmoRMEs 
Alcedinidue 
MARTIN PESCATORE - Alcedo atthis 
Nell’area studiata viene segnalata la sua presenza in ognuno degli anni di indagine: 
1996: la specie e presente in 30 su 31 sessioni (96.7%), con un totale di 42 contatti ed una media di 1.4 soggetti 
per giornata utile. 
1997: i rilevamenti si riferiscono a 28 sessioni su 30 (93.3%), con una media di 1.25 individui ed un totale di 35 
contatti. 
1998: sono 17 le sessioni in cui si e nlevata la presenza (1Wh dei casi), con 25 contatti in totale ed una media di 
1.47 individui. 
Durante la sessione di inaneUamento, svoltasi il 28/8/96, e stato possibile inanellare 5 soggetti, di cui 4 giovani 
 ti nell’anno ed 1 adulto. In base a queste rilevaziom e considerando la notevole mobfitA della specie si puo 
ipotiztare che la consistenza media valutata nei differenti anni di indagine sia una sottostima delle presenze 
&ettive all’interno dell’area in esame. La specie predilige i canali di inigazione come sit0 in cui ricercare le 
proprie prede e frequenta spesso le vasche all’interno dell’ex allevamento come zone di alimentazione; i contatti si 
riferiscono quindi, per la maggior parte, alla parte Nord dell’area esaminata (invasi con costante presenza 
d’ acqua). 

upupidae 
UPUPA - U p p  e p p s  
La specie e presente nelI’area di studio, dove nidiflca con almeno una coppia. 
1996: il periodo di presenza va dal20/4 al28/8 (in 15 su 16 sessioni, 93.75% dei casi ne1 periodo analizzato), con 
un totale di 18 contatti ed una medii di 1.2 soggetti. 
1997: la specie e presente dal 2/5 al3/9 (16 sessioni, di cui 15 con rilevamenti), il totale dei contatti e stato 20, la 
media 1.33 individui. 
1998: 11 periodo di rilevamento ha inizio dal 17/4, con 10 su 11 sessiom utili (90.1% dei casi), 12 contatti ed una 
media di 1.2 soggetti. 
In base a que& riscontri la specie puo essere considerata nidificante regolare nell’area, con consistenze di poco 
variabii. Utilizza l’intera zona senza dimostrare preferenze per alcun invaso, frequentando prefaibilmente alberi 
d’alto fhsto. 

PIrnORMES 
Kcidw 
TORCICOUO - Jvmc torquilla 
19%: il perido di presenza di questa specie va dal20/4 al17/9 (in 18 su 19 sessioni, 94.73% dei casi) ottenendo 
una media di 1.27 soggetti ed un totale di 23 contatti. 
1997: i rilevamenti hanno inizio ilZ5 e si protraggono s i 0  al21/9 (18 sessioni su 18) con un totale di 24 contatti 
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ed una media di 1.33 soggetti per sessione utile. 
1998: i primi arrivi dai quartieri di wemamento si registrano il 17/4, e presente in 11 sessioni (loOO/o dei casi), con 
15 contatti ed una media di 1.36 individui. 
Della zona esaminata la specie utilizza soprattutto gli invasi asciutti della parte verso Sud dell’ex allevamento, 
dove e stata fiequentemente contattata a terra alia ricerca di prede. I rilevamenti indican0 una presenza costante 
nei diversi anni di indagine. 

PICCHIO VERDE - Picus viridis 
Si e segnalata la presenza costante di questo picide, sia in inverno sia durante l’epoca riproduttiva, confermando la 
spiccata sedentarid di questa specie. La consistenza stimata si riferisce ad una coppia, niditicante in ognuno de& 
anni di indagine. 
1996: il Picchio verde e presente in 29 su 31 sessioni realizzate (93.54% dei casi), con un totale di 30 contatti ed 
una media di 1.03 soggetti. 
1997: sono nuovamente 29 le sessioni utili (delle 30 realizzate, 96.7% dei casi), ottenendo una media di 1.07 
individui (il totale dei contatti e 3 1). 
1998: 17 sessioni utili (100% dei casi), 19 contatti ed una media di 1.11 individui. 
E’ probabile che la presenza di questa specie sia favorita dalla buona copertura a pioppeti nelle aree limitrofe a 
quella in esame. Non sono state riscontrate preferenze per alcun tip0 di invaso: il sit0 e occupato ne1 suo 
complesso. 

PICCHIO ROSS0 MAGGIORE - Pzcoides major 
La specie risulta essere eclettica nella scelta dei biotopi riproduttivi, caratteristica che gli permette di essere il 
Picide piu difhso sul territorio regionale. Nell’area in esame le segnalazioN sono sporadiche e discontinue, 
escludendo quindi la possibie nidificazione all’intemo del sit0 campionato. In hnzione del ridotto numero di 
segnalazioni non si possono trarre conclusioni suile abitudini di questa specie nella zona. 
1996: rilevamenti in 8 sessioni su 3 1 (25.8% dei casi), sempre con un individuo per giornata utile. 
1997: sono 9 i contatti in 9 diverse giornate (30% dei casi). 
1998: la specie e presente in 4 occasioni su 17 (23.5% dei casi), con 4 contatti in totale. 
I soggetti rilevati non dovrebbero essere riconducibili ad individui di passo verso altre aree di nidificazione, in 
quanto i dati sono distribuiti abbastanza uniformemente nell’arco della stagione riproduttiva; si pensa quindi che 
gli individui provengano da vicine aree di nidificazone per scopo alimentare. 

PASSERIFORMES 
Hincndinidae 
RONDINE - Hirun& rustica 
I dati ricavati codermano la preferenza di questa specie per ambienti wali e cascine: la nidificazione e awenuta, 
in ogni anno di indagine, nell’area 60, all’hterno dei fabbricati abbandonati. Frequentano le vasche dell’ex 
allevamento anche individui nidifiwti, probabilmente, nei vicini cascinali, da dove provengono per scopo 
alimentare. 
1996: il period0 di osservazione va dal2Y3 al 1019 (22 sessioni), in cui 6 stat0 possibile contame la specie 104 
volte, ottenendo una media di 4.27 soggetti per giornata utile. 
1997: le presenze sono state riscontrate dal 1014 al319 (19 sessioni), con un totale di 82 contatti ed una media di 
4.31 soggetti per giornata utile. In questa stagione si sono osservati 3 nidi nell’area 60, per cui si pensa che gli 
altri soggetti presenti all’intemo della zona provenissero da aree limitrofe. 
1998: primi contatti a partire dal3013, 14 sessioni di presenza su 14 (lOOO? dei casi), media di 4.71 individui su un 
totale di 66 contatti. 
La specie e stata contattata in gran parte de@ invasi ma Sembra preferire quelli con cupertura a cannet0 per 
ricercare fonti aliientari, probabiimente perche in essi la presenza d’acqua favorisce lo sviluppo di popolazioni 
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consistenti di insetti. Anche in questo contesto si e confermata l’abitudine alla gregarieta per questa specie. 

Motacillidue 
CUTRETTOLA - Motacillafzava 
In questo studio non si sono ottenuti contatti ne1 1996 e ne1 1997 si e riscontrata la presenza solo in parte delle 
sessioni realizzate. I rilevamenti non sono sdcienti a stabilire se la specie nidifichi all’interno dell’area in e w e ,  
mentre e probabile che utilizzi a tale scopo aree limitrofe, sempre all’interno della Palude di S.Genuario. La specie 
B sempre stata contattata in volo o nei pressi di invasi con acqua al lor0 interno. 
1997: la Cutrettola e presente dal 17/4 al 3/9, in 7 sessioni su 18 (38.8% dei casi), con un totale di 9 contatti 
(media di 1.28 soggetti). 
1998: la specie e stata contattata in 3 occasiani su 17 (17.6% dei casi), con 4 contatti in totale. 

BALLERINA BIANCA - Motacilla alba 
La specie e presente in ogni stagione, con consistenze stabii nei Werenti anni di indagine; si pensa che nidifichino 
1-2 coppie all’interno della zona esaminata. 
1996: la specie e presente in 27 sessioni su 31 (87.09%) con un totale di 44 contatti ed una media di 1.6 soggetti. 
1997: sono 62 i contatti ottenuti in questa stagione riproduttiva, con UM media di 2 individui per ognuna delle 3 1 
sessioni reaSizzate. 
1998: 17 sessioni di presenza su 17 (loOO? dei casi), media di 2 soggetti con un totale di 34 contatti. 
La Ballerina bianca utilizza l’area 60 per la nidificazione; si segnala a tal proposito a titolo di curiosita la 
costruzione di un nido all’interno di un a u t m o  in disuso. Vengono utilizzate anche le aree limitrofe a questa, 
con netta preferenza per gli invasi che hanno q u a  al loro interno, confermando le esigenze ecologiche 
riscontrate a hello regionale (Mingozzi et al., 1988). 

Trogrodytidae 
SCRICCIOLO - Troglodytes troglo@tes 
Le presenze riscontrate in questo contesto coprono solo l’ultimo anno di indagine, mancando &ti relativi al 1997 
ed al 1996. Nei primi due anni e probabile che le reali consistenze siano state sottostimate. Lo Scricciolo e 
comune nei mesi invernali e i’habitat utilizzato sembra soddisfare appieno le richieste ecologiche della specie: 
buona componente arbustiva ed arborea e presenza di corsi d’acqua, che ne facilitano l’insediamento. Per questo e 
probabile che la specie abbia occupato la zona nei periodi riproduttivi precedenti. La consistenza e stata valutata 
in una sola coppia nidificante, contattata sempre nell’area 52, in un esteso pioppeto. 
1998: 17 sessioni di presenza su 17 (100% dei casi), con un totale di 30 contatti ed una media di 1.76 soggetti. 

Twrdidae 
USIGNOLO - Luscinia megarhychos 
In Piemonte questa specie occupa soprattutto i territori planiziali e collinari mentre e sporadico nella zona alpina 
(Mingozzi et al., 1988). Nell’ambito del presente studio si e riscontrata la nidificazione di questa specie in ogni 
anno di indagine, con consistenze di poco variabili. 
1996: l’Usigaol0 e presente dal20/4 al 25/9 (21 sessioni), con un totale di 81 contatti ed una media valutata in 
3.85 soggetti. Vengono inoltre inanellati, il28/8,4 individui: 3 giovani ed un adulto. 
1997: i dati sono stati ottenuti tra il 1014 ed il 13/9 (20 sessioni), con un totale di 92 contatti ed una media di 4.6 
individui. 
1988: i primi devamenti si hanuo dal 17/4 (1 1 sessioni su 11, lOO?h dei casi), con una media di 4.6 soggetti su un 
totale di 5 1 contatti. 
E probabile che la media ottenuta nei vari anni di indagine sia inferiore al numero reale di maschi cantori presenti 
all‘interno dell’area, numero che 6 stato stabilito in 4 maschi territoriali per ill996 ed in 6 maschi temtoriali per il 
1997 ed il 1998. Gli individui cantori sono posizionati sempre su alberi di medio-alto fbsto ed il lor0 territorio 



comprende sempre un corso od un bacino d’acqua. Vengono occupate sia le vasche asciutte, in prossimitd di 
canali di irrigazione, che quelle della parte verso Nord dell’ex allevamento. L‘elevata densitii e giustificata dalle 
ottimali condiziOni dell’habitat per questa specie, che preferisce boschi ripari umidi nei pressi di corsi d’acqua. Si 
pensa che assumano notevole importanza la componente arbustiva della vegetazione e gli incolti erbacei presenti 
nella ZOM. 

CODIROSSO - Phoenicurus phoenicurus 
La presenza del Codirosso e stata rilevata sia ne1 1997 sia ne1 1998, In entrambi gli anni si pensa che abbia 
nidificato una sola coppia all’interno dell’area esaminata. Mancano invece riscontri per la stagione riproduttiva 
del 1996. 
1997: la specie e presente dal 17/4 sin0 al 13/9 (19 sessioni, di cui 16 con rilevamenti, 84.2% dei casi), con un 
totale di 22 contatti ed una media di 1.4 soggetti. 
1998: la specie e riscontrata dal 17/4, in 9 sessioni su 11 (81.8% dei casi), con un totale di 14 contatti ed una 
media di 1.55 individui. 
Le aree maggiormente fiequentate, dove si pensa sia awenuta la nidiflcazione, sono la 49 e la 58, con alcuni 
contatti anche nelle vasche asciutte dell’ex allevamento. Sembra quindi che gli incolti arbustivi ed erbacei 
costituiscano, nella ZOM, il suo habitat di elezione. 

MERLO - Tarah memla 
Nell’area eSaminata la specie e stata riscontrata in tutte le &@ON riproduttive, con mnsistenze di poco variabii. 
1996: i dati si riferiscono ad una coppia nidificante all’ interno dell’ex allevamento, con 28 su 3 1 sessioni coperte 
da rilevamenti, un totale di 42 contatti ed una media di 1.5 soggetti. 
1997: ottenuti 3 9  contatti suddivisi tra 25 delle 31 sessioni realizate, con una media di 1.56 individui per sessione 
utile. 
1998: e nuovamente valutata in una coppia nid~cante la consistenza del Merlo all‘ktemo deUa zona in esame, 
presente in 15 su 17 sessioni (88.2% dei casi), con un totale di 22 contatti ed una media di 1.46 soggetti. 
Dell’area esaminata vengono utilizzati quasi tutti gli invasi, anche se le maggiori fiequenze di contatto si 
ottengono in zone con abbondante copertura arbustiva della vegetazione, codemando le richieste ecologiche 
della specie (Mingozzi et al., 1988). Un ulteriore fattore facilitante la colonizzazione del Merlo in questo contest0 
e sicuramente l’alternanza di pioppeti e zone incolte. 

Sylvi&e 
USIGNOLO DI FIUME - Cettia cetti 
I dati ottenuti confermano la sedentarieta della specie, essendo questa presente sia in invemo sia durante l’epoca 
riproduttiva. L’Usignolo di fiume e specie facilmente riscontrabile grazie al caratteristico canto, che Gene emesso 
durante buona parte dell’anno. 
1996: le osservazioni portano a stabilire l’awenuta niditicazione per 6 coppie di questa specie, identificabili 
tramite l’ascolto di 6 differenti maschi territoriali all’interno dell’area. Sono 165 i contatti, suddivisi in ognuna 
delle 31 sessioni realizzate, con una media di 5.3 soggetti. Attraverw l’uso di reti mist-nets sono stati catturati il 
2818 3 individui, di cui 2 adulti ed un giovane nato nell’anno. 
1997: durante questa stagione riproduttiva e probabile che abbiano nidificato 4 coppie di Usignolo di fiume, con 
un totale di 118 contatti ed una media pari a 3.9 individui (30 sessioni di rilevamento) 
1988: sono nuovamente 4 le coppie che si pensa si siano riprodotte all’interno dell’ex allevamento: 17 sessioni di 
presenza su 17 (1 W/o dei casi), media di 3.9 individui su un totale di 67 contatti. 
I temtori considerati comprendono SempTe un canale di iriigazione o un bacino d’acquq con notevole copertura 
arbustiva intorno ad esso. I canti v q o n o  emessi dal folto della vegetazione arborea, a brevi interval& di tempo 
all’inizio della stagione riproduttiva, rarefacendosi poi verso la fine di giugno. E’ probabile che il prim0 anno di 
indagine siano stati sovrastimati i maschi cantori, proprio per la lor0 elevata attivita canora. 



CANNMOLA VERDOGNOLA - Acracephalusplustris 
La Cannaiola verdognola e stata contattata in ogni anno di indagine, occupando aree non strettamente legate al 
CannetO. 
1996: in questa stagione riproduttiva e stata rilevata la presenza di una sola coppia nidificante, dal3/5 al419 (15 
sessioni, 14 con rilevamenti), con un totale di 16 contatti (media 1.07), quasi tutti r%eriti ad un individuo cantore 
presente nell’area 58. 
1997: 52 contatti, suddivisi tra 15 sessioni (dal 10/5 al3/9), con una media di 3.46 soggetti per sessione utile. Si e 
potuto dedurre quindi che la specie sia stata presente con 4 maschi cantori ed altrettanti territori. Le aree 
maggiormente fiequentate sono la 58-49, dove e diflicile stabiie la reale consistenza, non essendo le zone 
percombili dall’interno, ed un incolto arbustivo a destra dell’area 60. 
1998: la prima osservazione si e avuta 1,815, con 8 sessioni su 8 di presenza (100% dei casi), una media di 4.4 
individui ed un totale di 35 contatti. 
La specie sembra prediligere incolti erbacei ed arbustivi, differenziandosi cosi nello shttamento dell0 stesso 
habitat utilizzato da altri Acrocefali quali la Cannaiola ed il Cannareccione, come osservato in altri studi 
(Mingozzi et al., 1988). In una delle due aree in cui e stata accertata la presenza sono stati rilevati due maschi 
cantori a breve distanza, confermando l’elevata concentrazione che puo essere raggiunta in cas0 di colonizzizione 
di un habitat ottimale (Mingozzi et al.,1988). E’ probabde che durante il prim0 anno di indagine siano state 
sottostimate le consistenze effettive di questa specie nell’area in esame. 

CANNMOLA - Acrocephalus scirpaceus 
La Cannaiola risulta nidificare in ogni anno di indagine, con buona consistenza di individui riproduttori. 
1996: 6 maschi cantori all‘interno della zona in esame, per cui si pensa siano altrettante le coppie nidificanti. La 
specie e presente dal 25/4 al 1019 (17 sessioni), con 93 contatti in totale ed UM media di 5.47 soggetti per 
giomata utile di rilevamento. a2818 sono stati inanellati 4 individui, di cui 2 adulti, 1 giovane nato nell’anno e 1 
di cui non si conosceva l’eta. 
1997: 91 contatti suddivisi tra il 2/5 e 1W0,  con 20 sessioni su 22 coperte da rilevamenti (90.9% dei casi). La 
media ottenuta e di 4.55, valore che si reputa inferiore al reale numero di maschi cantori, che occupano un 
territorio nell’arco della stagione riproduttiva. 
1998: i primi riscontri si hanno a partire dalU5, in 9 sessioni utili su 17 (58.8% dei casi), con un totale di 37 
contatti ed una media di 4.1 1 individui. 
Si e notato che, d’arrivo dai quartieri di svemamento, la specie rimane silenziosa e dif€icilmente rilevabile per 

qualche giorno prima di occupare un temtorio stabide e di emettere il caratteristico canto. Sono stati osservati 
inoltre individui all‘inizio di Ottobre, period0 abbastanza tardivo per la presenza di questa specie che, essendo 
migratrice transahan ‘ana, e difiicile osservare dopo Settembre. Per questo tali soggetti potrebbero essere di passo 
da altre aree di nidificazione verso i quartieri di svernamento. La specie utilizza, nella maggior parte dei cask 
fiagmiteti nei pressi dei bacini d’acqua. Le coppie nidificanti si trovano, a volte, a breve distanza Puna dall‘altra 
(minima distanza riscontrata: 15 metri). Neli’arco della stagione riproduttiva e stat0 inoltre possibde osservare 
giovani nati nell’anno e trasporto di materiale per la costruzione del nido. 

CANNARECCIONE - AcracepMus arurdimceus 
La specie e segnalata nidificante in ogni anno di indagine, con consistenze ampiamente variabdi, in accord0 a 
quanto riscontrato in altri shldi (Mingozzi et al.,1988). I &ti ottenuti confermano le esigenze ecologiche di questo 
silvide, che &tta soprattutto hgmiteti nei pressi di bacini lacustri (Roland0 e Palestrini, 1989 e 1991). La 
concentrazione rilevata dei nidificanti e stata elevata, per cui si puo definire ottimale, per questa specie, I’habitat in 
esame. Da segnalare, in ogni anno, la presenza di due soggetti cantori in stretta vicinsnza (distanza inferore a 20 
metri), occupanti ciascuno territori di 3300 metri quadrati (rispettivamente l’invaso 6 e I’invaso 7)’ altri con 
territori di circa 5400 metri quadrati (1 maschio cantore sia nell’invaso 1 sia ne1 2), confermando che questa 
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specie puo raggiungere densita elevate in ambienti ottimali. 
1996: in questa stagione riproduttiva e stato segnalato il massimo numero di nidificanti nell'area: almeno 9 maschi 
territoriali ed altrettante coppie riproduttrici. 11 massimo conteggio, raggiunto il 16/5 con 13 maschi cantori, e 
probabiiente una sovrastirna della consistem effettiva. Ottenuti ne1 complesso 137 contatti ed una media di 
7.21 soggetti (19 sessioni, dal 14/4 al 10/9). Il28/8 viene inoltre catturato un giovane nato nell'anno. 
1997: presente dal 1714 al 21/9 (20 sessioni), con un totale di 68 contatti ed una media di 3.4 soggetti. La 
consistenza di maschi cantori ha un valore di poco superiore: 4 maschi con relativi territori accertati. Come in altri 
casi si e osservato che gli &vi possono essere scaglionati: i soggetti cantori aumentano di numero via via che la 
stagione avanza, oppure iniziano ad essere territoriali in periodi successivi l'uno rispetto all'altro. 
1998: la specie e presente dal 1414 in ognuna della 12 sessioni (100% dei casi), con una media di 3.42 individui su 
un totale di 41 contatti. 
L'attivita m o r a  diminuisce e termina ne1 mese di Luglio. Gli individui, in tale periodo, rispondono a richiami 
registrati con il lor0 canto tenitonale, emesso in diversi punti all'interno di un'area di 400 metri quadrati; 
occupano aree di dimensioni maggiori ma, in esse, non emettono richiami. I canti riprodotti su nastro stimolano la 
risposta di tutte le specie di Acrocefali presenti nell'arco di 50 metri di distanza. 

CANAPINO - Hippolais polyglot& 
Nell'ambito di quest0 studio la specie e stata considerata nidificante ne1 1997 e ne1 1998, mancando nei 
rilevamenti dell'anno precedente, probabilmente a causa di una lacuna nelle osservazioni. 
1997: 3 territori rilevati per questa specie che e presente dal 1015 al 1319 (16 sessioni), con un totale di 38 contatti 
ed una media di 2.3 individui per sessione utile. La specie diventa dente a Luglio, quindi meno facilmente 
riscontrabile, da cui la diminuzione nei rilevamenti. 
1998: i primi riscontri si hanno il 215, con presenza costante per le successive 9 sessioni ed una media di 3.6 
soggetti su un totale di 33 contatti. 
I1 canto territoriale viene emesso da punti elevati di alberi di media altezza, solitamente circondati da vegetazione 
arbustiva. I territori rilevati si ritrovano sia nella parte a Nord sia a Sud dell'ex allevamento, anche se piu comuni 
erano le osservazioni in vicinanza di d i  o bacini d'acqua. 

STERPAZZOLA - Sylvia communis 
Per quanto riguarda questa ricerca la Sterpazzola e stata rilevata come nidificante ne1 second0 e ten0 periodo di 
indagine (1997 e 1998); la mancanza di dati relativi al 1996 probabilmente e imputabile a lacune nei rilevamenti. 
Infatti, il28/8/96, sono stati catturati 2 giovani nati nell'anno. I dati ottenuti codermano la preferenza di questa 
specie, in area risicola, per gli incolti umidi con zone cespugliate. I riproduttori sono valutati in numero costante 
negli ultimi due anni di studio. 
1997: 3 coppie nidificanti, dedotte dal numero di maschi cantori rilevati in epoca riproduttiva. Due risiedevano 
nell'area 58-49 ed un altro era presente nella parte verso Sud dell'ex allevamento, mtterizzata da vasche 
asciutte con vegetazione erbacea. La specie e stata contattata a partke dal24/4, fino al 13/9 (1 8 sessioni), con un 
totale di 52 rilevamenti ed una media pari a 2.89 individui. 
1998: la consistenza viene valutata pari a quella dell'anno precedente, in tre coppie nidificanti negli stessi territori 
riscontrati in altre occasioni; i primi anivi si registrano il17/4 (1 1 sessioni su 1 1 ,100% dei casi), con una media di 
3 soggetti ed un totale di 33 contatti. 

BECCAFICO - Sylvia borin 
La presenut di questa specie e probabilmente passata inosservata a causa di lacune nelle osservazioni. Sono stati 
rilevati, tra il 1997 ed il 1998, una serie di contatti non continuativi, mai riferibili a soggetti cantori o a territori 
certi all'intemo dell'area La specie, non mostrando particolarita nell'aspetto (Peterson et al., 1988), e fkcilmente 
passata inoswata.  Durante l'unica sessione di inanellamento e stato catturato un individuo adult0 di questa 
specie, ma in tale periodo potrebbe trattarsi di soggetti in migrazione. 



1997: rilevati 3 contatti certi: il 10/5, il 16/5 ed il31/7. 
1998: sono nuovamente 3 i rilevamenti accertati: il 22/5, il 2516 ed il 317, in ogni occasione riconducibili ad un 
unico soggetto. 

CAPINERA - Sylvia atricapilh 
In questo contest0 la specie e stata presente in ogni anno di indagine, con consistenze elevate durante ogni 
stagione riproduttiva. 
1996: 180 contatti, suddivisi tra 3 1 sessioni di rilevamento, con una media di 5.8 soggetti per sessione utile. Sono 
state stimate 5 coppie nidificanti, gli elevati conteggi ottenuti da Luglio sono dovuti alla presenza di giovani nati 
nell’anno. I1 2818 sono stati CaMUati e marcati 6 soggetti, di cui 4 giovani nati nell’anno e 2 adulti. 
1997: e probabiie che sia awenuta la riproduzione di 4 coppie all‘interno dell’area studiata, con altrettanti territori 
stabii riscontrati durante la stagione riproduttiva. I contatti riguardano l’intero period0 analizzato (30 sessioni) ed 
un totale di 130 individui, con una media di 4.33 soggetti. Alcuni conteggi elevati, all‘inizio ed alla fine della 
stagione, dovrebbero essere dovuti a contatti con individui di passo verso altre zone di riproduzione o 
svernamento. 
1998: la specie e presente in ognuna delle 17 sessioni, con 85 contatti in totale ed una media di 5 soggetti. 
La specie e maggiomente mntattata nella parte verso Nord dell’ex allevamento, dove si ha maggior numero di 
invasi con aqua  al lor0 interno. Questo pub essere dovuto a preferenze per arnbienti piu umidi, come al fatto che 
la copertura arborea e, in tale parte, piu miluppata. La Capinera e presente per buona parte dell’anno, 
abbandonando l’area di riproduzione solo nei periodi piu fieddi, come 6 c o d m a t o  in altri studi (Mingozzi et al., 
1988). 

Muscicapidae 
PIGLIAMOSCHE - Muscicapu striata 
Durante questa indagine la specie e stata rilevata sia ne1 1997 sia ne1 1998, mancando invece nei resoconti del 
1996. I dati ottenuti codermano le ridotte densita riscontrate in Piemonte, essendo il Pigliamosche niddcante 
nell’area con UM coppia. L’habitat utilizutto in questo cas0 rispecchia le preferenze di questa specie : zone a 
copertura arborea spaziata ed ariosa con abbondante presenza di Ditteri come fonte alimentare. E’ possibile che la 
specie, abbastanza elusiva, sia stata sottostimata durante le valutazioni. 
1997: le prime osservazioni risalgono al 2115, in epoca abbastanza tardiva (la specie raggiunge le aree di 
nidificazione tra la fine di Aprile e I’iniZio di Maggio) e riguardano, ne1 complesso, 14 sessioni (12 con 
rilevamenti). 11 totale dei contatti e 17 e la media e di 1.42 soggetti per sessione utile. 
1998: la specie e presente dal US, in 8 su 9 sessioni (88.9% dei mi), con un totale di 13 contatti ed una media di 
1.6 individui. 
La specie e stata osservata nei pressi di invasi con acqua, in caccia di insetti con brevi ed acrobatici voli vicino ai 
posatoio, solitamente costituito da un ram0 ad altezza media. 

Paridae 
CINCIARELLA - Parus cueruleus 
La specie ha nidificato ne1 sit0 in e r n e  in ognuno de@ anni di indagine, mostrando consistenze stabii. La specie 
8 piu comune in inverno che durante l’epoca riproduttiva. 
1996: si pensa che siano state 3 le coppie che si sono riprodotte all‘interno dell’area considerata o nelle immediate 
vi-. Da meti Giugno i rilevamenti aumentano, probabiiente per l’osservazione di giovani e di soggetti 
provenienti da aree limitrofe. In totale sono 143 i contatti e 4.6 la media ottenuta. E stat0 inoitre hanellato 1 
soggetto il28I8. 
1997: in questo period0 riproduttivo la specie e stata contamta in 127 occasiom suddivise tra 30 sessioni (4.23 
soggetti di media) ma la presenza di coppie nidiflcanti e stata valutata inferiore a quella dell’anno precedente e 
pari a 2 coppie, per il minor numero di contatti avuti nella parte centrale della stagione. I successivi aumenti nei 
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contatti potrebbero quindi essere dovuti ad individui provenienti da aree limitrofe. 
1998: sono nuovamente 2 le coppie che nidificano nell'area. ottenuti 58 contatti in 15 sessioni (88.23% dei casi) 
ed una media di 3.87 soggetti. 
La specie utilizza tutti gli invasi, anche se piu numerosi sono stati i contatti ottenuti nelle vasche delle parte verso 
Sud della ZOM studiata, forse per Ia piu abbondante copertura arborea. I dati confermano le abitudii gregarie di 
questa specie, sovente contattata in piccoli gruppi. 

CINCrnLEGRA - Parus major 
Nell'area che qui esaminiamo la Cinciallegra e presente sia in inverno sia durante l'epoca riproduttiva, in ognuno 
degli anni di indagine. Ne1 1996 la specie e stata valutata in 3 coppie nidificanti mentre sono 2 quelle accertate 
per il 1997 ed il 1998, stabiite in base al numero di maschi canton ed all'osservazione di individui, giovani ed 
adulti, nell'arco della stagione riproduttiva. 
1996: 137 contatti in 31 sessioni, media 4.42 individui. 11 28/8 Viene inanellato 1 giovane nato nell'anno. La 
specie e contattata soprattutto nella parte destra dell'ex allevamento, preferendo le zone a maggior copertura 
arborea e piu ricche d'acqua. h c h e  in questo cas0 sono confermate le abitudini gregarie della specie che, in 
primavent, forma gruppetti piu ridotti rispetto a quanto osservato in invemo. 
1997: 1 1 1 contatti in 30 sessioni, con una media di 3.7 individui per giornata di rilevamento. 
1998: la specie e presente in 15 su 17 sessioni (88.2% dei casi), con un totale di 39 contatti ed una media di 2.6 
individui. 

Oriolidae 
RIGOGOLO - Oriolus oriolus 
I dati ottenuti codennano le preferenze di questa specie per i boschi, anche di struttun artificiale, come i 
pioppeti. La presenza e stata valutata Costante in ogni stagione riproduttiva e pari ad una coppia nidificante 
nell'area 52, anche se un minor numero di contatti sono stati rilevati nella zona 51, anch'essa con un esteso 
pioppeto. La specie si e dimostrata piuttosto elusiva, essendo stata contattata nella maggioranza dei casi tramite il 
caratteristico canto. 
1996: contatti ottenuti ne1 periodo che va dal 10/5 all'l119 (15 sessioni, di cui 13 con rilevamenti), con un totale 
di 13 contatti ed una medii di 1 soggetto per sessione utile. 
1997: il periodo di presenza va dal 10/5 al 13/9 (16 sessioni, 14 con rilevamenti), con un totale di 16 contatti ed 
una media di 1.14 individui per giomata utile. 
1998: la specie viene contattata dal2/5 al3/7 (in 8 su 9 sessioni, 88.9% dei casi), Con un totale di 12 soggetti ed 
UM media di 1.5 individui. 

Lad* 
AVERLA PICCOLA - h i u s  collurio 
Per quanto riguarda questo studio la presenza dell'Averla piccola e stata osservata in ognuno degli anni di 
indagine, con contatti riconducibili ad una coppia nidificante in ogni stagione riproduttiva. La specie predilige gIi 
invasi della parte a Sud dell'area dove si svolgeva l'itfocoltura, utilizzando quindi, per d a r e ,  vasche con 
copertura vegetazionale erbacea ed arbustiva abbondanti. 
Alcuni contatti, l'8/5/98, sono probabiiente riconducibili a individui di passaggio durante i movimenti migratori. 
1996: osservazioni dal 315 al 17/9 (17 sessioni, di cui 14 con rilevamenti), con un totale di 19 contatti ed una 
media di 1.36 soggetti. 1 giovane nato nell'anno e inanellato 32818. 
1997: 18 contatti, in 14 sessioni delle 16 in cui la specie e stata e stata presente, con una media di 1.28 soggetti. 
1998: i primi riscontri si hanno a partire daU'8/5, in 7 delle 8 sessioni utili (87.5% dei casi), con un totale di 12 
contatti ed una media di 1.71 soggetti. 



GHIANDAIA - Grru1us ghmhrius 
La Ghiandaia e presente nell’ambiente esaminato con consistenze variabili, ideriori rispetto a quelle ottenute 
durante l’inverno. Si e riscontrato, in ogni anno di indagine, un aumento dei contatti. L’area occupata dalla 
Ghiandaia in periodo riproduttivo comprende l’intera ZOM di studio, con maggior fiequenza di contatti nella parte 
rivolta a Nord dell’ex allevamento, per la migliore copertura arborea. 
1996: la specie e riscontrata ne1 solo periodo che precede i rilevamenti i n v e d  (il21/10 ed il28/10) per cui non 
la si e considerata nidificante all’interno dell’area. 
1997: aumentano i dati ottenuti durante la stagione riproduttiva: in totale 28 contatti, compresi tra 20 delle 30 
sessioni reaiFzzate (66.7% dei casi), con una media di 1.4 soggetti per giomata utile. E’ probabile che la specie si 
sia riprodotta in vicinanza dell’area studiata ma non al suo interno, mancando riscontri continuativi ne1 periodo 
centrale dell ’epoca riproduttiva. 
1998: sono 15 le sessioni utili su 17 (88.2% dei casi), con un totale di 25 contatti ed una media di 1.6 soggetti. 
Da queste osservazioni si puo concludere che la specie occupa aree in stretta vicinanza a quella analizzata. La 
Ghiandaia e sempre stata contattata in spastamento o su alberi d’alto fbsto. Le maggiori concentraziom di 
soggetti sono riconducibili, con ogni probabilith, ad individui di passo. 

GAZZA - Pica pica 
La consistenza e considerata stabile all’interno dell’area esaminata, che la specie occupa con una coppia 
nidificante. La Gazza, in accord0 a quanto ssservato in inverno, utilizza l’intera zona esaminata, non mostrando 
preferenze per alcun invm. 
1996: 27 contatti, suddivisi tra 22 delle 3 1 sessioni realizzate (70.9% dei casi), con UM media di 1.23 soggetti. 
1997: 29 contatti (23 sessioni su 30,76.7% dei casi), con una media di 1.26 individui. 
1998: la specie e riscontrata nell‘88.2% delle sessioni (15 su 17), con 25 contatti ed una media di 1.6 individui. 

CORNACCHIA GRIGIA - Corvus corone cornix 
Ne1 sit0 che qui analizziamo la specie e presente ed abbondante, in ogni stagione e nei diversi anni di indagine. 
Dare una consistenza effettiva dei nidificanti e dficile, sia per la densitit elevata riscontrata che per la notevole 
mobiliti della specie, che pub portare a doppi conteggi. Inoltre il numero di soggetti contattati non sempre 
indicatore delle e f fdve  coppie riproduttrici, che sono solo una parte della popolazione presente in un dato 
territorio (Mingozzi et al., 1988). Ne1 cas0 specific0 si pensa che la presenza sia favorita dalla copertura a 
pioppeti della ZOM 52 e 51, dove awiene la riproduzione. A fine estate e stat0 possibile osservare un elevato 
numero di soggetti (dai 40 ai 60) che si posano la sera nell’area 52, conferndo l’abitudine a formare dormitori. 
1996: 258 contatti, suddivisi in ognuna delle 3 1 sessioni della stagione, con UM media di 7.6 soggetti. 
1997: 340 contatti, 30 sessioni coperte da rilevazioni, media ottenuta pari a 11.3 individui. 
1998: 17 sessioni utili (1W/o dei a i ) ,  202 contatti ed una media di 1 1.8 soggetti. 
La specie e territoriale a c h e  in periodo riproduttivo ed utilizza ampie zone di foraggiamento intorno alla U ~ M  52. 

Sturnidae 

Nella Palude di S.Genuario risiedono individui in ogni stagione, con quantitii variabili tra i differenti anni di 
indagine. 
1996: 1253 contatti, suddivisi tra 31 sessioni, con una media di 40.4 soggetti. 
1997: le osservazioni hanno un’impennata da meta Giugno, periodo in cui si s t a b i i  nell’area un grande 
dormitorio. Gli umlli arrivano in gruppi numerosi a partire da 30 minuti circa prima del tramonto e si 
s t a b d o  sia nei canneti 1, 2 e 3 che ne& alberi circostanti. Al mattino le partenze sono @onate ed 
awengono circa un’ora dopo l’alba, preferenzialmente in drezione Est-Sudest. Sono presenti anche nuclei di 
soggetti di questa specie nell’area 51 e 52, anch’essi dalle ore serali al mattino. Parte dei contingenti si trattiene 
alcune ore dopo l’alba. In totale sono stati ottenuti 10858 contatti, suddivisi tra 29 delle 30 sessioni realiite, 

STORNO - Sturnus d @ i S  



con UM media di 374.4 individui per giomata utile di rilevamento. In realtti si e riscontrata un’ampia variabiilita nei 
dati, in hnzione degli spostamenti del dormitorio, a partire da meti Settembre. Le valutazioni di individui 
presenti sono del tutto indicative, essendo diflicile stabilire un numero effettivo in cas0 di concentrazioni cosi 
elevate. Le presenze sono, comunque, sottostimate anche ne1 periodo centrale dell’epoca riproduttiva. 
1998: 296 contatti, 17 sessioni utili su 17 (100% dei casi) ed una media di 17.4 soggetti. 

Passeridae 
PASSERA DITALIA -Passer italie 
In questo contest0 la Passera d’Italia e stata osservata ne1 solo periodo riproduttivo del 1998, mancando invece 
nei rilevamenti del 1997 e del 1996, s i m e n t e  a causa di lacune nelle osservazioni. Si e valutato che risiedano 
1-2 coppie nidificanti nella zona esaminata. La specie, di aspetto assai simile alla congenere Passera -@a, non 
raggiunge mai consistenze elevate. 
1998: la specie e riscontrata in 13 su 17 sessioni (76.47% dei m i ) ,  con un totale di 17 contatti ed una media di 
1.3 individui. 
Ne1 cam esaminato la passera d’Italia utilizza le stesse componenti dell’habitat utitiP;ato dalla Passera mttugia, 
posizionando il proprio nido nei fabbricati dell’area 60. 

PASSERA MATTUGIA - Passer montamrs 
All’interno dell’area della Palude di S.Genuario sono presenti numerosi individui in ogni stagione, cunfennando la 
sedentarietA di questo Passeriforme. 
1996: in questa stagione riproduttiva sono almeno 12 le coppie che hanno nidificato nella zona e d a t a ,  sempre 
all’intemo di strutture artificiali quali i fabbricati dell’area 60 e le centraline eiettriche in disuso sparse tra i vari 
invasi. h e n o  due coppie sono presenti in un piccolo fabbricato che si trova nell‘area 47. n totale dei contatti e 

478, suddivisi in 31 sessioni, con una media di 15.4 soggetti. Durante la sessione di inanellamento vengono 
catturati 2 individui: 1 giovane nato nell’anno ed 1 soggetto di cui non si conosceva l‘&. 
1997: vengono codermati i rilevamenti precedenti, con una lieve flessione nelle coppie nidificanti, valutate pari a 
10. Totale dei contatti: 447, media di 14.9 individui. 
1998: la specie e presente in tutte le 17 sessioni, con 276 contatti ed una media di 16.2 individui. 
La specie e stata contattata nella maggior parte degli invasi, non mostrando particolari preferenze, se non per la 
componente arbustiva della vegetazione, in cui, spesso in vicinanza della ZOM 60, si riuniscono diversi soggetti in 
dormitori. E’ la specie piu strettamente legata a strutture artificiali per la costruzione del nido. I riievmenti 
indican0 presenze stabili nei diversi ami di indagine. 

Fkingillidae 
VEXDONE - Carduelis chloris 
Il Verdone e stat0 osservato in ogni stagione riproduttiva, con consistenze mai elevate, inferiori a quelle rilevate 
durante I’invemo. I1 Verdone Gene contattato di preferenza nella parte verso Sud dell’ex allevamento, dove 
Occupa il limite tra la ZOM 52 e le vasche asciutte, preferendo, di tale tip0 di invasi, quelli a maggior copertura 
arborea (area 47). 
1996: in base alle rilevazioni ottenute si e valutata in una coppia la consistenza della specie all’interno dell’area. 
Totale dei contatti 42, suddivisi tra 26 sessioni (83.8% dei casi), con una media di 1.61 soggetti per giomata 
utile. 
1997: i &ti confermano i rilevamenti dell’anno precedente, con un totale di 56 contatti, media di 2.15 e 26 
giomate utili di rilevamento. I contatti aumentano notevolmente ad Ottobre, in epoca dei primi spostamenti 
rnigratori. 
1998: la specie e presente in 16 su 17 sessioni (94.1% dei mi), con 35 contatti ed una media di 2.18 individui. 

MIGLIARINO DI PALUDE - Emberiza schoeniclus 



La presenza ne1 sit0 in esame, che copre tutti gli anni di indagine ed ogni stagione, 6 ideriore ne1 periodo 
riproduttivo rispetto a quell0 invernale. L‘ambiente utilizzato e ottimale per la specie, che necessita di vegetazione 
di tip0 palustre, quali i hgmiteti, per poter nidificare. I contatti sono stati rilevati, per la maggior parte dei casi, 
negli invasi che presentano copertura vegetale a Phragmites. 
1996: in questo periodo di indagine i rilevamenti indican0 la specie regolarmente presente e nidificante con 3 
coppie all’intemo dell’area. Totale dei contatti: 190, con conteggi elevati all’inizio ed alla fine del periodo 
considerato (3 1 sessioni) per la presenza di p p p i  di svernanti; la media ottenuta e pari a 6.13 individui. 
1997: vengono codemati i rilevamenti del periodo precedente, registrando un lieve aumento delle coppie, pari a 
4. Totale dei contatti: 264; media:8.8 soggetti. 
1998: 110 contatti suddivisi in 17 sessioni (100% dei casi), con una media di 6.47 individui. 
I dati confermano l’utilizzo, in ambiente idoneo, di aree di limitata estensione per la nidificazione (Mingozzi et 
al., 1988). 

SPECIE NON NIDIFICANTk DI PASS0 E DI PRESENZA IRREGOLARE. 

c1c0NiIF0RMEs 
Ardeidoe 
SGARZA CIUFFETTO - Ardeola ralloides 
Specie presente in alcune garzaie vercellesi come nidificante, e stata contattata il 17/4/98 e, precedentemente, il 19 
e 20/6/97. Durante le osservazioni del 1997 la specie sostava nell’invaso 5 su alberi di media altezza a poca 
distanza dai nidi di Airone rosso. I soggetti contattati sono stati 3 in ogni occasione, tranne il 17/4/98, giorno in 
cui si e osservato un solo soggetto in volo sopra I’area. 

AIRONE GUARDABUOI - Bubulcus ibis 
E stat0 contattato in una sola occasione, il 17/4/98, con un singolo soggetto. Visto il periodo di segnalazione e il 
ridotto numero di dati si considera tale ardeide di passo irregolare ne1 sit0 in esame. 

ANSERIFORMES 
Anatidae 
ALZAVOLA - Anas crecca 
Specie di passo regolare, riscontrata soprattutto nell’invaso 32 durante le migrazioni sia primaverile sia autwmale 
(Mingozzi et al., 1988; Boano, 1992). Nancano dati relativi al 1996, mentre ne1 1997 la specie e contattata il21/3 
con 3 soggetti ed il2/10 nuovamente con 3 soggetti. Ne1 1998 si hanno dati relativi al30/3, sessione in cui sono 
osservati 3 individui. 

MARZAIOLA - Anas querquedula 
Nell’ambito di questo studio si sono ottenute svariate osservazioni: il30/3/98 12 soggetti, il6/4 2 soggetti, il 17/4 
3 soggetti e poi nuovmemte 2 soggetti il2/5/98, in epoca piuttosto tardiva per gli spostamenti migratori della 
specie. Ne1 1997 la Manaiola e stata contattata nello stesso periodo del 1998, e cioe il 29/3 ed il10/4, 
rispettivamente con 3 e 2 soggetti. La specie e quindi da considerarsi di passo regolare nell’area in esame, mentre 
si reputano necessarie ulteriori veriiiche per accertarsi che, all‘intemo deUa Palude di S.Genuario, non siano 
presenti siti di nidificazione all’esterno dell’area analizzata. 

MESTOLONE - Anas cl’ah 
E stata contattata in una sola Occasione, il17/4/98, con 6 soggetti che utilizzavano gli invasi 32,3 e 4. 

ACCIPITIUFORMES 
Accipitridae 



FALCO PECCHIAIOLO - Pemzs apjvorus 
Quest0 falco e stat0 localhato, durante i periodi di indagine, ne1 solo periodo di passo da e verso le aree di 
nidificazione. I contatti, in numero ridotto, danno indicazioni di un legame non continUativo con l’area. Se ne 
segnalano le osservazioni per dare indicazioni sui movimenti migratori di questa specie nella regione. 
1996: gli unici riwntri ottenuti sono relativi al3/5 ed al4/9 e riguardano un soggetto smgolo in entrambi i casi. 
1997: ottenuta un’unica osservazione, riguardante un unico individuo, il1319. 

NIBBIO BRUNO - M z h s  mzgrans 
Anche in quest0 cas0 si puo afkrmare che le osservazioni sono sporadiche, non riconducibili a soggetti nidiiicanti 
nell’area considerata o nelle sue immediate vicinanze. 
1996: la specie e stata osservata in 1 occasione, il24/7/98, con due individui 
1997: sono due i contatti accertati, il 1014 ed il31/7. 
1998: i riscontri si riferiscono al 17/4, al23/4 ed all‘8/5. 

NIBBIO REAT.,E - Milvus milvus 
Specie presente in Piemonte soprattutto nei periodi di migrazione, e stata contattata in un’unica occasione, il 
17/4/97, con un solo soggetto. Viene quindi considerata di passo irregolare nell’area in esame. 

POIANA - Buteo buteo 
Alla regolare presenza invemale si aggiungono osservazioni in periodo primaverile, mancando invm riscontri 
estivi, indicando che la specie non utilizza questa parte della Palude di S.&nuario per la nidificazione. 
1996: 2 individui sono contattati il 22/3, 1 il 2514 ed il 10/5 ed altre osservazioni sono ottenute al termine del 
periodo analizzato, 1’1 1-21-28/10. 
1997: 1 soggetto e contattato il US, 1 il25/6 e poi i p~ anivi di svernanti si registran0 il2/10, con presem 
costanti fino alla fine del mese. In tutto rilevati 7 contatti in 6 sessioni utili. 
1998: la Poiana viene nuovamente osservata il 1714 ed il 215 e successivamente 1’1/6, in ogni occasione con un 
singolo individuo. 

CBARADRIIFORMES 
Stenridae 
STERNA COMUNE - S t e m  hi& 
Specie mdificante sui greti fluviaii, e stata contattata ne1 periodo riproduttivo 1997, in due occasioni, il4/6 ed il 
1916, con un solo individuo in alimentazione nell’area 3. La zona rappresenta quindi un sit0 di aknentazione 
occasionale. 

coLuMBIFoRMEs 
columbidae 
TORTORA SFLVATICA - Streptopeelia turtur 
Nell’area esaminata la specie e stata contattata sporadicamente, in epoca di passo: il 2/5/98 e successivamente 
1’8/5/98, con due soggetti in ogni occasione. Un ulteriore riscontro si e avuto il 10/5/97, con un singolo 
individuo. La specie viene quindi considerata di passo ne1 sit0 in esame. 

CAPRIMUW~ORMES 

SUCCIACAPRE - CaprimulIgus europaeus 
Nell’area studiata questa specie, dalle abitudini crepumlari e notturne, e stata contattata in 1 occasione, il4/6/97 
appena prima del tramonto. Non si hanno ulteriori conferme in merit0 per cui non e pssibde stabiie se la specie 
nidifcbi all‘interno dell’area studiata. 

Cqrimnlgidae 



APODIFORMES 
Apodidae 

Questa specie, nidficante comune in Piemonte, e stata contattata soprattutto in periodo estivo, senza ottenere 
conferme di una possibde nidificazione. I soggetti contattati raggiungono l'area, provenendo dai vicini paesi, per 
motivi alimentari. 
1996: la specie e rilevata il13e 28 Giupo ed i l l2  e 24 Luglio. Totale dei contatti: 38, media: 9.5. 
1997: il Rondone e osservato il 13/6, 19/6, 20/6, 10/7, 18/7,24/7 (6 sessioni, 20% dei casi), con un totale di 106 
contatti ed una media di 17.7 individui. 
1998: il 17/4 viene segnalato il passo di circa 150 soggetti, altri rilevamenti riguardano il 2/5 (200 soggetti), il 
23/4 (8 soggetti), e 1' 1/6 (1 1 individui). 

RONDONE - A ~ U S  V S  

coRAcmoRMEs 
Meropidae 
GRUCCIONE - Merops qiuster 
Specie distribuita in periodo riproduttivo nelle zone piu meridionali della regione, e stata contattata in una sola 
occasione, 1'8/5/98, in cui si e osservato il passo di una cinquantina di soggetti, duetti verso Est. 

PASSElUF'ORMES 
Hinrnctinidae 
BALESTRUCCIO - Delichon urbica 
11 Balestruccio e presente ne1 solo periodo riproduttivo ed 6 legato a costruzioni di vario tip0 per la nidificazione. 
Non e una specie regolare ne1 sit0 in esame, dove viene contattato in 3-4 occasioni ne1 periodo tardo-primaverile 
ed estivo di ogni anno di indagine. I rimntri sono riconducibili a soggetti in movimento alla ricerca di cibo. 

Turdidae 
PETTAZZURRO - Luscinia svecica 
L'area studiata rappresenta un importante sit0 di sosta lungo le rotte rnigratorie di questa specie: si hanno 
segnalazioni ne1 1995 (10 soggetti almeno l'U4 - GPSO, 1993) e ne1 1996 (2 maschi inanellati il22/3 - GPSO, 
1997). Riscontri effettuati ne1 presente lavoro riguardano il30/3/98, con l'osservazione di 2 maschi ed 1 femmina. 
Da cio si puo concludere che la zona riveste una non secondaria importanza come area di transit0 lungo le rotte 
migratorie, di questa come di altre specie. 

STIACCINO - SmCicoIa rubetra 
Specie a distribuzione esclusivamente alpha in Piemonte. Presente il 17/4/98 ed il 23/4/98 con 1 e 3 soggetti 
rispettivamente. 

syhidae 
FORWAGLIE - Acrocephalus schoenobaems 
I dati ottenuti in quest0 studio indican0 il Forapaglie come presente durante l'epoca di passo e non nidificante. 
1996: viene inanellato un soggetto il28/8: un giovane nato nell'anno; successivamente il Forapaglie e contattato il 
10/9, nuovamente con un hdividuo. 
1997: mariano rilevamenti relativi a questa specie. 
1998: la specie viae contattata ill714 ed il2/5. I rilevamenti sono stati ottenuti ne@ invasi a maggior copertura a 
canneto, confkmando le abitudini di quem specie. 

Muscicapidae 



BALM NEM - Ficedula hvpolarca 
Non nidificante in Italia. Riscontrata ne1 1998 di passo, il 17/4, il 23/4 e 1’8/S con, rispettivamente, 2, 3 e 2 
soggetti. 

3.4. Comunita ornitica svernante 
Si riportano di seguito i risultati dei censimenti omitici condotti tra l’M1 ed il2812 di due 
periodi invernali consecutivi: il primo tra il 1996 ed il 1997 ed il second0 tra il 1997 ed il 
1998. 
I dati completi sono riportati in allegati 2 e 4. 

PELECANIFORMES 
Phalacrocoacidae 
CORMORAN0 - Phalacrocorax carbo 
1996-97: si sono realizzati IS contatti suddivisi in 10 delle 15 sessioni di rilevamento (66.7% dei casi). I1 
massimo numero di individui riscontrati e stato 4, con una media di 1.2 soggetti in ogni giomata utile. 
1997-98: nelle 14 sessioni invernali, si sono ottenuti 31 contatti suddivisi in 12 sessioni (85.7% dei casi), con UM 

media di 2.21 individui. Anche in quest’anno il numero massimo e stato di 4 soggetti nella stessa giomata. 
In base a questi valori si puo stimare la presenza del Comorano nella zona come regolare, in invemo. 
Le osservazioni riguardanti questa specie sono awenute nelle ore centrali della mattinata ed e da escludere, anche 
per il ridotto numero di individui rilevati, che nella zona sia presente un dormitorio. 
Gli animali, nella maggioranza dei casi, raggiungevano l’area in volo da Sud, dove si trova il fiume Po. E’ 
probabile che questi individui provenissero dalla colonia presente alla confluenza tra il Po e la Dora Baltea, che e 
un importante sit0 di svernamento piemontese per questa specie e che si trova a poca distanza in diezione Sud- 
Est. (GPSO, 1991; GPSO, 1992) 
Gli animali osservati sostavano preferenzialmente nell’area 56, con sporadici awistamenti nell’area 32. Quest0 
dato confenna l’abitudme, per la specie, di scegliere bacini lacustri e tratti fluviali per l’alimentazione, basata sul 
consumo di pesce (Orta, 1992). I dati sulle presenze confermano il regolare aumento degli effettivi riscontrato 
nella nostra regione a partire dagli anni 80 (GPSO 1990; Mingozzi et al., 1988). I rilevamenti riguardavano sia 
individui in abito giovanile sia adulti. 

CICONIIFORlvLES 
A&& 
TARABUSO - Botaums stelkaris 
1996-97: i dati si riferiscono a 7 delle 15 sessioni realizzate (46% dei casi), con osservazioni di un solo individuo 
per giornata utile, tranne il22/12 (2 individui). In totale si sono ottenuti 9 contatti. 
1997-98: la specie e stata osservata ne1 71.4% dei casi, (in 10 delle 14 sessioni), con un massimo di 2 individui 
neila stessa giomata (il 13/11/97) ed un totale di 11 contatti. 
In Piemonte esiste un limitato numero di zone adatte al10 memamento ed alla riproduzione. (Mingozzi et al., 
1988). 
La Palude di S.Genuario e uno dei pochissimi siti a livello regionale e naziode in cui tale specie ridta essere 
presente tutto I’anno. Il ridotto numero di dati ottenuti si pensa sia attribuibile quindi all’elusivith della specie, che 
ha inoltre abitudini notturne, ed al ridotto numero di individui con cui questa e presente sul temtorio (Voisin, 
1991). Si pud quindi af€ermare che il numero massimo di individui riscontrati, due, rispecchi la r d e  consistenza 
all’intemo del sit0 in esame e non UM sowastima. 

NITTICOM - Nycticorm rycticorm 
1996-97: non si sono awte osservazioni, riguardanti questa specie, ne1 period0 invemale. 
1997-98: e stato contattato un solo individuo in due occasioni, il5/12 e il 13/12. 



L’individuo osservato nella ZOM in esame sostava sugh alberi dell’invaso numero 32, dove peraltro sono 
solitamente presenti soggetti in epoca riproduttiva. 
I dati ottenuti confermano l’occasionalith dei contatti con questa specie in Piemonte, anche se si riscontra un 
aumento delle segnalazioni ne1 vercellese (GPSO, 1996; GPSO, 1997) 

GARZETTA - Egretta garzetta 
1996-97: 12 contatti suddivisi in 6 giornate su 15 (40% dei casi), con un massimo di 4 individui il9/2/97 ed una 
media di 2 soggetti. 
1997-98: si sono realizzati 74 contatti, in 13 delle 14 sessioni previste, coprendo cosi il 92.8% dei casi. Ii 
numero massimo di individui osservati nello s t em giorno e 28, il23/12/97, la media e 5.69. 
I rilevamenti ottenuti sono soggetti ad ampie variazioni, che confermano la tendenza della specie ad instaurare, in 
inverno, un legame piu labile con il territorio. 
L’aumento dei contatti ne1 secondo anno di valutazione rispecchia l’aumento dei conthgenti svernanti alle nostre 
latitudini, e puo essere stat0 Muenzato dalle diverse condiziOni climatiche. 
Nell’area in esame la specie ha utilizzato l’area 32 come donnitorio e sit0 di sosta; sembra quindi preferire a tale 
scopo alberi d’alto ksto prospicienti un bacino d’acqua di caratteristiche ~ t ~ t - a l i .  
Inoltre si sono osservati numerosi individui in volo tra questa ZOM e la garzaia di Lucedio. Non e infrequente 
contattare la specie lungo i canali di imgazione. 

AIRONE BIANCO MAGGIORE - Egretta aZba 
1996-97: non si sono avuti contatti con questa specie. 
1997-98: i rilevamenti hanno coperto 1’85.7% delle giomate (12 su 14), con un totale di 28 contatti (media: 2.3 
individui). Il numero massio di soggetti osservati per volta all’interno dell’area e 4; la variabdita nei rilevamenti 
si pud quindi considerare ridotta per il second0 periodo di indagine, confamando inoltre le abitudini poco 
gregarie di questa specie in periodo invernale (Cucco et al., 1996; Voisin, 1991). 
L’aumento delle osservazioni ne1 corso della ricerca risulta in accord0 alla crescita del numero di individui 
svernanti nella nostra regione, soprattutto negli ultimi 15-20 anni (Cucco et al., 1996; GPSO, 1990). 
Le abitudini di questa specie, in rapport0 all’area, sono strettamente collegate a quelle della Garzetta, con la quale 
stabiliva spesso gmppi eterogenei in riposo nell’area 32.Anche questa specie u t i l i  l’intera Palude di S.Genuario 
a scopo alimentare. 

AIRONE C E ” 0  - Ardea cinerea 
1996-97: periodo caratterizzato da soli 6 contatti che coprono il40% delle sessioni di rilevamento (6 su 15) con 
osservazioni riguardanti singoli individui. 
1997-98: il totale dei contatti 8 salito a 15 e le @ornate utili, con osservazioni, al71.4% dei casi. Anche in questo 
secondo anno ii nmero di individui ogni volta contattati era ridotto a 1-2. 
Nell’area studiata si e osservato soprattutto lungo i canali di irrigazione per motivi alimentari, fkrmandosi anche 
ne& invasi 3 e 4 e nell’area 56. 

ANSERIFORMES 
Anatidae 
ALZAVOLA - Anas mecca 
Nell’invemo 1996-97 in 4 sessioni su 15 (26.7% dei casi) si sono osservati un totale di 14 individui (3.5 in media 
nelle sessioni utili), con un massirno di 5 soggetti a511 1/96. 
Ne1 1997-98 sono state di nuovo 4 le giornate di presenza rilevate per 1’Alzavola (28.6% dei casi), con un 
massio di 14 individui il13/11/97 ed una media di 6.75 soggetti per volta (totale contatti: 27). 
Le osservazioni riguardano, in entrambi gIi inverni, periodi all’inizio della stagione piu fredda; idatti quasi mai i 
dati sono stati ottenuti dopo meta Dicembre. Si pensa percio che questa specie abbandoni questo sit0 per 



digersi su fiumi e laghi di maggiori dimensioni, che difficilmente gelano con l'abbassarsi della temperatura. 
Le osservazioni si sono concentrate nell'invaso 32 e solo raramente in altre vasche. 

GERMAN0 REALE - Anasplatyrhynchos 
1996-97: e stata osservata in ognuna delle 15 sessioni di rilevamento, con presenze variabili tra i 3 e i 32 individui 
(totale contatti: 218, media 14.53 individui). 
1997-98: e stata di nuovo sempre presente, con un totale di 499 contatti ed una media di 35.6 individui. 
La nutrita presenza nell'area in esame si pensa sia dovuta anche al fatto che in essa la caccia e vietata. Il German0 
ha infatti prediiezione per aree protette' dove minore e la pressione del prelievo venatorio. 
I contatti ottenuti riguardano magjormente la zona 32 ma vengono anche utilizzati numerosi altri siti, quali gli 
invasi 5-6-7 ed il canale che separa l'area 58 dalla 49, cosi come numerose dtre vasche, a coderma 
dell'adattabilita ecologica della specie (Cucco et al., 1996). 

ACCIPI"RlFORME!S 
Accipitrhik 
FALCO DI PALUDE - Circus ueruginows 
1996-97: presente in 9 delle 15 sessioni (60% dei 6) con un ridotto numero di segnalazioni, probabiiente 
riguardanti un solo animale in abito giovanile (9 contatti di singoli individui). 
1997-98: presente ne1 57.14% dei casi (in 8 sessioni su 14). Le osservazioni, anche in questo caso, si riferiscono 
ad un singolo individuo per giornata utile e tutti gli awistamenti erano riconducibili ad un animale in abito 
giovanile o f e m e .  
I dati rilevati confermano queste esigenze ecologiche, anche se durante i periodi piu fieddi il legame tra specie ed 
habitat risulta, come per molte altre specie, piu labde. Piu volte in questo periodo B stato visto &are 
Passeriformi, presenti in numero elevato nei canneti, con volo radente la vegetazione e brevi picchiate. La specie 
fiequenta l'intera area a scopo alimentare, non avendo zone di elezione per la ricerca delle prede. 

ALBANELLA REALE - Circus cyaneus 
1996-97: ne1 periodo invernale e stato osservato un unico individuo nell'area in esame, presente ne1 73.3% dei 
casi (1 1 volte su 15 sessioni). I dati riguardano un animale in abito giovade e femminile. 
1997-98: 10 sessioni utili su 14 (71.42% dei casi), con un soggetto contattato in ogni occasione. 
I costanti riscontri all'interno dell'area campione di questa specie conf-0 l'importanza d e b  zona come fonte 
di risorse alimentari per numerosi rapaci. Anche questa specie ha utilizzato l'intera zona studiata s e m  mostrare 
preferenze per alcuna tipologia di invaso. 

SPAR= - Accipiter nisus 
1996-97: presente 4 volte su 14 (28.6% dei casi) con osservazioni riguardanti un singolo individuo. 
1997-98: questa specie e stata vista solo 2 volte nell'arco del periodo invernale, con rilevamenti di un solo 
individuo per ogni sessione. 
Il ridotto numero di dati ottenuti e confermato dalla bassa densita della specie sul territorio regionale e 
dall'ampiezza delle zone utilizzate in inverno come aree di ricerca delle prede. La specie percio sembra instaurare 
un legame labile con l'area in esame, essendo piu strettamente legato a zone boscate (Jonsson, 1992; Mussa e 
Pulcher, 1992). E' probabile influisca, inoltre, la presenza di dtre specie di rapaci, di maggiori dimensioni, con le 
quali competere in un ristretto territorio. 

POIANA - Buteo buteo 
19%-97: questo rapace, in inverno, e stato rilevato in 11 sessioni delle 15 realizzate (73.3% dei casi) con un 
totale di 13 contatti (1.18 soggetti di media). 
1997-98: le osservazioni riguardano il 71.4% delle sessioni (10 su 14) ed una media di 1.3 individui per ogni 



sessione utile (totale: 13 soggetti). 
Per quanto riguarda questo studio e stato possibde rilevare che la specie preferisce sostare su alberi medio-alti per 
controllare eventuali prede sul terreno. Si sono infatti ottenuti dati di individui posati su alberi presenti nell'area 
52, 51, 54 e, piu raramente, 47. Comuni sono state inoltre le osservazioni di animali intenti a sfiuttare le correnti 
termiche ascensionali per poi spostarsi su altri territori con voli planati. 

FALCONIFORMES 
Falconidae 
GHEPPIO - Falco tinmnculus 
I1 Gheppio e stato osservato ne1 periodo invemale 1996-97 5 volte (media di 1 individuo) nelle 15 sessioni attuate 
(30% dei casi). 
Per l'invemo 1997-98 i dati si riferiscono a 7 osservazioni suddivise in 6 delle 14 sessioni (42.85% dei casi; media 
1.16 individui). 
Raramente il Gheppio e stato visto cacciare all'interno dell'area e le osservazioni riguardano sempre individui in 
volo verso aree limitrofe. Si possono trarre le stesse conclusioni fatte per lo Sparviere. 

SMEIUGLIO - Falco columbarius 
Specie presente in Piemonte ne1 solo periodo invernale (Cucco et al., 1996), e stata osservata raramente ne1 corm 
di questo studio: i contatti si rif'eriscono ad un'occasione nell'inverno 1996-97 (il 17/12) ed a due occasioni 
riconducibili al 1997-98 (d 17/1 ed il 3/2). Se ne deduce che la specie non e particolarmente legata all'area 
considerata. 

GALLIFORMES 
Pliasianidae 
FAGIANO COMUNE - Phasims colchicas 
Ne1 periodo i n v d e  del 1996-97 e stata contattata questa specie ne1 53.3% dei casi (8 su 15 sessioni), con un 
totale di 13 contatti (1.6 individui di media). 
Ne1 1997-98 le osservazioni hanno coperto il35.7% delle sessioni realizzate (5 su 14) con dati riguardanti 1 o 2 
individui per giornata di rilevamento (totale: 7 contatti). I &ti ottenuti riguardano, per la maggior parte, individui 
presenti nell'area 58 e 49 ed altre volte soggetti contattati nell'area 52 e 51. 

GRUIFORMES 
Rauidae 
PORCIGLIONE - W~US acquaticU~ 
Ne1 prim0 invemo di rilevamento (1996-97) la specie e stata presente in tutte le 15 sessioni. Il numero di contatti 
ottenuti e 58, Con una media di 3.87 individui per sessione. 
Ne1 1997-98 la specie e di nuovo data rilevata ne1 100% dei casi, con un totale di 55 contatti ed una media di 
3.67 individui per sessione. 
I dati si riferiscono all'ascolto delle vocalizzazioni, prodotte durante tutto l'anno. La specie e, infatti, molt0 
elusiva e predilige ambienti con canneto fitto ed aqua poco profonda, ridtando quindi dacile da osservare. 
I1 Porciglione trova, ne1 sit0 studiato, il proprio ambiente di elezione: i dati si riferiscono ai numerosi invasi 
presenti in grad0 di soddisfkre le suddette richieste ecologiche, come le aree 17-27,8-13 ed anche le vasche 1 e 2. 
La concentrazione rilevata e infatti elevata in rapport0 alle dimensioni dell'area. 

GALLINELLA D'ACQUA - Gallimh chloropus 
1996-97: 87 contatti, suddivisi tra ognuna delle 15 sessioni di rilevamento, con una media di 5.8 individui per 
sessione. 
1997-98: sono nuovamente 87 i contatti, con 6.21 individui riscontrati in media e la copertura di ogni giomata di 



rilevamento. 
Anche nell’area in esame la presenza di questa specie risulta relativamente diffusa, con rilevamenti ottenuti tutto 
l’anno che fanno ipotizzare la sedentarietA dei contingenti presenti sul tenitorio. 
L’habitat utilizzato nell’area studiata e lo stesso del Porciglione. E probabide che le presenze siano superiori a 
quelle rilevate, a causa dell’elusivitii della specie. 
Si puo ipotizzare che la Gallinella d’acqua trovi, nell’area, condizioni di tranquillitit, data dall’assenza della 
pressione venatoria, che permette una buona consistenza. 

FOLAGA - Fulica atra 
1996-97: presente in 13 delle 15 sessioni previste (86.7% dei casi) con 25 contatti in totale ed una m d a  di 1.9 
individui. 
1997-98: si sono an t i  17 contatti suddivisi in 10 delle 14 sessioni realizzate (71.4% dei mi) ;  la media di individui 
per giomata utile e stata di 1.7. 
Nell’area campione la specie fiequenta preferenzialmente gli invasi 32 e 34, ma e stata Vista anche ne# invasi 7,8 
e 9. I dati ottenuti confermano una presenza costante, negli anni, nella nostra regione ( C u m  et al., 1996). 

CHARADRUFORMES 
c3aradae  
PAVONCELLA - Vmellus vanellus 
Ne1 sit0 in esame la Pavoncella occupa le aree risicole l i t r o f e  all’ex allevmento, codermando la preferenza per 
aree a vegetazione bassa o assente. 11 ridotto numero di osservazioni e da ricondurre a queste abitudini, che la 
portano ad usufiuie di aree esterne alla zona campionata.. 
1996-97: 6 sessioni utili su 15 (40% dei casi), 17 contatti, media di 2.83. 
1997-98: 7 giornate di rilevamento su 14 (50% dei casi), 21 contatti, media di 3 individui. 

Scolopacdae 
BECCACCINO - Gallinago gallinago 
1996-97: i dati fanno riferimento a 1 1 delle 15 sessioni redkzate (73.3%) con 46 contatti in totale ed una media 
di 4.18 individui per giomata utile di rilevamento. 
1997-98: la specie non e stata presente ne1 period0 invernale, raggiungendo l’area solo il 18/2, in epoca di passo. 
Si trattiene ancora nelle prime sessioni primaverili, fino al30/3, per poi mipare. 
11 sit0 in esame rappresenta un habitat ideale per la presenza del Beccaccino, soprattutto per quanto riguarda 
l’invaso 33, dove e stata riscontrata la presenza di questa specie ne1 90% dei rilevamenti, e l’invaso 30; in 
entrambi si ritrovano prati umidi e marcite. 

Lmidae 
GABBIANO COMUNE - h s  ridibundhs 
1996-97: avvistato in 8 sessioni su 15 (53.3% dei casi) con 58 contatti ed UM media di 7.25 individui. I dati si 
discostano molt0 dalla media, variando tra 24 e 2 soggetti in diverse giornate. 
1997-98: la specie e presente ne1 64.3% delle sessioni, con una media di 5.8 individui per giornata di rilevamento 
(totale contatti: 52, suddivisi in 9 sessioni). 
Nell’area in esame il Gabbiano comune e stat0 visto sempre in volo, diretto, nella maggior parte dei casi, verso il 
fiume Po. Non stabilisce, con questa zona, un legame sipfhtivo. 

COLUMBIFORMES 
columbidae 
PICCIONE TORRAIOLO - Columbu livia domestica 
E’ stata rilevata nell’inverno 1996-97 in 13 sessioni su 15 (76.7% dei casi), con un totale di 132 contatti ed una 
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media di 10.15 individui riscontrati per sessione. 
Ne1 1997-98, in periodo invernale’ la specie e stata presente nell’85.7% delle sessioni (12 su 14), con 136 contatti 
ed UM media di 1 1.3 individui per ogni giornata di rilevamento. 
La presenza nei diversi anni di indagine risulta essere molto costante. I soggetti rilevati sostavano soprattutto 
nell’area 47 e nell’area 60. La prima delle due zone si pensa sia utile a hi alimentari. Gli individui osservati 
interagivano anche con le cascine circostanti l’area in esame. I dati confermano le abitudini gregarie del Piccione 
torraiolo (Cucco et al., 1996). 

I conteggi erano, di volta in volta, abbastanza variabili. 

COLOMBACCIO - CoZmbapaZumbus 
1996-97: in inverno, la presenza e stata riscontrata ne1 46.6% dei casi (8 sessioni su 15), con un ridotto nwnero di 
individui: 13 contatti, con UM media di 1.62 per giomata. 
Per l’anno successivo i dati si riferiscono d78% delle sessioni realizzate (1 1 su 14), con 22 contatti ed una media 
di 2 individui per sessione. 

STRIGIFORMES 

GUFO COMUNE - Asio otus 
Nell’area in e w e y  in entrambi gli anni di osservazioni si B riscontrato un dormitorio. Quest0 era formato da 3-4 
individui che riposavano sempre su alberi di media-elevata altezza, posizionandosi sui rami piu bassi, che nella 
maggior parte dei casi erano prospicienti un bacino d‘acqua o un canneto. 
Ne1 cas0 studiato gli animali non risultavano essere molto fedeli al sit0 precis0 di riposo, cambiando di volta in 
volta albero ed invaso. Le consistenze, ne1 periodo di studio, sono rimaste per lo piu costanti. I contatti sono 
awenuti soprattutto nelle aree 32, 34, 2 e SO. I rilevamenti sono stati ricondotti a 3 sessioni ne1 1997-98 e a 4 
sessioni ne1 1996-97, ma si pensa che la presenza nell’area sia costante, viste le abitudini elusive e quindi 
dif?icilmente rilevabili della specie. 

S&igi& 

LLOCCO - Strix aZuco 
L’AUocco e presente come nidificante nell’area; si segnalano inoltre 3 contatti awenuti nei due periodi di indagine 
invernale, di cui 2 ne1 97-98 (il 26/1 ed il 3/2) ed 1 il 15/1/97, che fanno ipotizzare la stanzialita dei soggetti 
riscontrabili nell‘area. I1 ridotto numero di osservazioni e conseguenza delle abitudini nottume ed elusive di 
questa specie. 

CORACIIFORMES 
Alee&+ 
MARTIN PESCATORE - Alcedo atthis 
1996-97: in periodo invemale la specie e stata rilevata nell’80% dei casi (12 su 15 sessioni), con 14 contatti totali 
ed una media di 1.16 individui. 
1997-98: la specie e stata di nuovo presente tutto I’inVerno, con 1’85.7% delle sessioni coperte e 19 contatti 
complessivi, che danno una media di 1.58 individui per giomata utile di rilevamento. 
La presenza di quem specie nell’area studiata viene considerata costante nell’arco delle stagioni e dei due anni di 
analisi, a conferma delle abitudini della specie in Piemonte (Cum et al., 1996). E probabde che le presenze 
siano una sottostima della reale consistenza degli svernanti nella ZOM. Nell’area studiata la specie t! strettamente 
legata ai canali irrigui ed agli invasi con costante presenza d’acqua. 

PICIFORMES 
picidae 

PICCHIO VERTIE - Picus virids 
Nell’invemo 1996-97 la specie e stata rilevata ne1 93.3% dei casi (14 su 15 sessioni), sempre con un individuo per 

A1 



sessione utile (il totale dei contatti 8, infatti, 14). 
1997-98: si sono ottenuti dati in tutte le giornate di studio, totalizzando 14 contatti e una media di un individuo in 
ogni sessione. 
I1 Picchio verde e legato ad ambienti boschivi o semialberati per cui si pensa che, nella zona in esame, influiscan0 
positivamente sub sua presenza le wee 5 1 , 52 e 54, in cui si trovano pioppeti maturi. 

PICCHIO ROSS0 MAGGIOm - Picoides major 
1996-97: sono stati ottenuti 5 contatti, riconducibili a individui solitari, suddivisi ne1 30% delle sessioni. 
1997-98: le osservazioni coprono il 35.71% delle giornate utili, con rilevamenti riguardanti individui singoli 
(totale 9 individui e 9 sessioni su 14). 
In questo studio i riscontri sono stati meno fiequenti di quelli ottenuti con il congenere Picchio verde, forse per la 
minore faciltd di rilevamento di questa specie. I1 Picchio rosso maggiore e stato rilevato sempre in stretto 
contatto con le parti dberate dell’habitat esaminato. 

PASSERIFORMES 
M o t a c l l i ~  
PISPOLA - Anths  pratensis 
1996-97: in periodo invernale questa specie non e stata rilevata in alcuna occasione. 
1997-98: i dati hanno coperto il 64.3% dei casi (9 su 14 sessioni) ed i contatti, in totale, sono stati 12, con una 
media di 1.33 individui in ogni sessione. 
La mancanza di rilevamenti, per l’anno 1996-97, e senz’altro riconducibie ad un difetto nelle capacitd di 
riconoscimento da parte dell’osservatore. 
I dati ottenuti riguardano soggetti per lo piu solitari, presenti, nella maggior parte dei casi, nella parte sinistra 
dell’area analizzata, dove si trovano vasche asciutte con notevole copertura di arbusti e di specie erbacee. 
E’ probabiie che la consistenza della specie sia stata sottosbata. 

SPIONCELLO - Anths spindetta 
1996-97: in periodo invernale non si sono avuti contatti con questa specie. 
1997-98: lo Spioncello e stato rilevato ne1 50% dei casi (7 sessioni su 14), con 1.14 individui riscontrati in media 
in ogni sessione ed un totale di 8 contatti. 
Anche in questo cam l’assenza di rilevamenti neli’inverno 1996-97 si pensa sia da imputare ad una lacuna nelle 
capacitd del rilevatore, piu che ad una fluttuazione nella consistenza degli svernanti. 

BALLERINA GIALLA - MotacilZa cinerea 
1996-97: non si e realizzato alcun contatto con la specie. 
1997-98: i dati si riferiscono a 5 delle 14 sessioni realizzate (35.7% dei casi), con un totale di 6 contatti ed una 
media di 1.2 individui. 
La mancam di rilevamenti del prim0 anno di indagine pub essere imputata a Buttuazioni nelle presenze inv@, 
cosi come ad una poco attenta disamina dei &ti riguardanti questa specie. Le osservazioni fanno capo, in ogni 
occasione, ad individui nelle vicinanze di invasi con discreta quantita di aqua  libera. 

BALLERINA BIANCA - MotaciZZa alba 
1996-97: la specie e stata rilevata ne11’80% dei casi (12 su 15 sessioni), con una media di 1.5 individui per 
sessione utile ed un totale di 18 contatti. 
1997-98: i dati coprono tutte le sessioni realizzate, con 38 contatti complessivi ed una media di 2.5 individui per 
giornata. 
La specie, nell’area studiata, e presente tutto l’anno, trovandosi soprattutto nell’area 60, dove sosta su caseggiati. 
Sono inoltre utilizzate le aree intorno a questa e non 6 raro osservarla lung0 i canali che percorrono i bordi esterni 
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dell’ex azienda Alma. I dati la considerano in aumento, ne1 sit0 in esame. Le rilevazioni ottenute confermano la 
tendenza della Ballerina bianca a riunirsi in piccoli gruppetti, di 2-5 individui. 

Troglodytidae 
SCRICCIOLO - Troglodytes troglodytes 
Ne1 1996-97, in periodo invemale, la specie e stata rilevata in tutte le sessioni, con un totale di 52 contatti ed UM 

media di 3.47 individui. 
Per l’anno successive i dati si riferiscono al 1W? delle giornate di rilevamento, con 84 contatti in totale ed UM 

media di 6 individui. 
Le valutazioni condotte codermano la notevole consistenza della specie durante la stagione fiedda. I dati 
codermano inoltre la preferenza per ambienti con buona copertura della vegetazione arbustiva: ne1 nostro cas0 
tutti i contatti sono stati ottenuti da individui posti in mspugli di Rubus. Non si e rilevata invece UM particolare 
preferenza per differenti tipi di invaso. I dati fanno supporre un incremento della specie nell’area in esame. 

Runellidre 
PASSERA SCOPAIOLA - Prunella mahrknis 
1996-97: presente nella quasi totaliti delle sessioni (14 su 15), con consistenze abbastanza variabii rispetto alla 
media di 3.85 individui per giornata (totale dei contatti: 54). 
1997-98: in inverno la presenza e risultata costante (92.8% dei casi, 13 sessioni su 14), con un totale di 49 
contatti ed una media di 3.7 individui. 
Ne1 cas0 studiato la Passera scopaiola e &ita contattata sempre in formazioni arbustive ed arboree di media 
altezza, confermando le richieste ecologiche sopra menzionate. I dati fanno riferimento, per la maggior parte, agli 
invasi della parte sinistra, che sono asciutti e presentano buona copertura a Rubus. 

Turdidbe 
PETTIROSSO - Erithucus nrbecula 
1996-97: durante la stagione fied& la specie e stata identificata in ogni giorno di rilevamento, con buona 
consistenza: 72 contatti in totale ed una media di 4.8 individui per giomata utile. 
1997-98: vengono, a grandi linee, confermati i dati dell’anno precedente, con contatti riferiti a tutte le sessioni, un 
totale di 83 rilevamenti ed una media di 5.9 hdividui. 
I dati ottenuti delineano, per questa specie, un’elevata concentrazione ed UM discreta costanza nei contingenti 
svemanti. L‘habitat analizzato risulta percio essere pdcolarmente adatto a questa specie, presentando buona 
copertura arborea ed arbustiva sponwea. 

MERLO - Turdus merula 
1996-97: i dati riguardano 1’86.7% selle sessioni (13 su 15) ed un totale di 30 contatti, con una media di 2.3 
individui per volta. 
1997-98: in tutte le giomate di rilevamento sono stati ottenuti contatti, che, nell’insieme, sono pari a 32 unitti, con 
una media di 2.28 individui. 
Nell’area studiata i contatti sono stati costanti, indicando stabiiti dei contingenti svemanti. 

CESENA - Turduspilaris 
1996-97: durante la stagione fiedda i rilevamenti hanno riguardato 13 su 15 sessioni (1’86.7% dei casi) ed un 
totale di 57 dati, con una media pari a 4.38 individui. I contatti hanno avuto, di volta in volta, ampie variazioni, 
con un massimo di 18 ed un minim0 di 1 soggetto. 
1997-98: sono stati ottenuti contatti ne1 78.6% dei casi (12 su 14 sessioni) ed una media di 8.9 individui (totale 
dei contatti: 98). 
I &ti ottenuti, caratterizzati da notevole variabiliti, confermano la mobilita della specie in periodo invernale. 



La Cesena e stata abbastanza fedele, nei due anni di studio, al sit0 in esame, con un amento di contingenti 
svernanti. Sono stati riscontrati gruppi a c h e  di media entita: 32 soggetti il5/12/97 e 22 il20/11/97; piu raro si e 
rivelato il contatto con individui singoli. L'area in eSame viene occupata ne1 suo insieme, con preferenze 
riguardanti le zone destinate a pioppeto: 51, 54, 52. 

TORDO BOTTACCIO - Turdusphilomelos 
Inverno 1996-97: coperte 11 delle 15 sessioni r d m t e  (73.3% dei casi); totale individui contattati: 21, media 
1.9. 
Invemo 1997-98: i dati fanno riferimeno a 6 delle 14 sessioni (42.8% dei casi), con soli 8 contatti in totale ed una 
media di 1.3 individui per sessione utile. 
I rilevamenti sono risultati in netta dirninuzione nelt'area studiata: e ipotizzabiie una normale auttuazione nei 
contingenti mernanti, ma sarebbero necessari ulteriori approfondimenti. I contatti ottenuti fanno riferimento, nella 
maggior parte dei casi, alla zona alberata che si trova al limite tra I'area 1, la 38 e la 51, nei pressi di un canale 
irriguo. 

TORDO SASSELLO - Turdis iliacus 
Durante l'iiverno 1996-97 questa specie e stata vista ne1 73.3% delle sessioni (11 su 15), con una media di 1.45 
individui per sessione ed un totale di 16 contatti. 
1997-98: si e riscontrato un d o  netto nei rilevamenti, ottenendo 4 contatti in tutto, suddivisi in dtrettante 
@ornate di studio. 
I dati mostrano quindi una notevole variabiliti, a conferma di quanto rimntrato in altri studi in Piemonte (Cucco 
et al., 1996): la specie e stata d&ta poco fedele alle rotte migratorie e fluttuante nelle consistenze di anno in 
m 0 .  

TORDELA - Turdus viscivorus 
Inverno 1996-97: i contatti, 10 in totale, riguardano il46.7% delle sessioni di rilevamento, con una medii di 1.42 
individui osservati per giornata utile. 
Inverno 1997-98: questa specie, ne1 periodo invernale, e stata osservata una sola volta, il 23/12, con un unico 
esemplare. 
I dati ottenuti nell'area studiata confermano la presenza di un ridotto numero di individui sul territorio, con ampie 
fluttuazioni di anno in anno. Come per le altre specie di Twdike le aree preferite da questa specie, in accord0 a 
quanto stabilito nei testi di riferimento, (Cucco et al., 1996; Mingozzi et al., 1988) sono state quelle tra la 1 e la 
5 1, tra la 1 e la 38 e tra la 5 1 e la 56, tutte caratterizzate da ~ U O M  copertura arbustiva e dalle presenze di alberi di 
medio-alto fbsto. 
Non si sono riscontrate variazioni significative, ne1 periodo invernale, nell'habitat utilizzato, per cui il calo di 
presenze non sembra sia imputabile alla inidoneita dell'habitat ne1 secondo anno di analisi. 
La zona menzionata e fbori dalla recinzione dell'area destinata un tempo ad ittiocoltura ed e al limite estemo 
dell'oasi di protezione faunistica della provincia di Vercelli, per cui subisce una notevole pressione venatoria, in 
concomitanza con la presenza invernale di questa specie. Quest0 fattore puo essere imputato come condkionante 
le ridotte consistenze relative al secondo anno di rilevamento. 

Sylviiidae 
USIGNOLO DI FIUME - Cettia cem' 
1996-97: la presenza e stata costante, ne1 periodo invernale, con tutte le sessioni coperte e 53 contatti totali; in 
media 3.53 individui. 
1997-98: 46 contatti suddivisi nelle 14 sessioni realiaate, con una media di 3.28 individui per giornata utile. 
In inverno la specie risulta essere, nella nostra regione, meno comune di quanto non sia in epoca riproduttiva. 
L'habitat studiato presenta caratteristiche essenziali alla permanenza dell'usignolo di fiume: e ricco di zone umide 

M 



simili a lanche, con canafi e bacini lacustri di piccola estensione. 
La specie e risultata essere molto fedele alle mne utilizzate in epoca riproduttiva. 
I contatti ottenuti si rif&scono, per la maggior parte, alla zona destra dell'ex allevamento, che e piu rim di bacini 
di tip0 lacustre. Gli individui sono stati riscontrati sempre, anche al di hori dell'epoca riproduttiva, su alberi di 
medio-alto hsto ed arbusti in p r o s s i a  dell'acqua. La continua attivita canora si pensa sia stimolata dalla buona 
concentrazione della specie nell'area campione. 

FORAPAGLIE CASTAGNOLO - Acrocephaius mekmopogon 
19%-97: le osservazioni riguardano 7 sessioni (46.7% dei casi), con un totale di 10 contatti ed una media di 1.4 
individui per sessione. 
1997-98: i dati sono stati ottenuti dal 92.8% delle giornate (13 su 14), rilevando 1.46 individui in media (totale 
contatti: 19). 
11 sit0 in esame rappresenta l'unica area di svernamento di questa specie in Piemonte (GPSO, 1996; GPSO, 1997). 
11 Forapaglie castagnolo ha abitudini molto elusive, fiequentando i canneti dei bacini lacustri soprattutto nella 
parte bassa della vegetazione, al limite con l'acqua. Alla fine dell'inverno rimane nell'area mcora per qualche 
tempo emettendo un tipico canto territoriale. Non si hanno per0 &ti riguardanti la stagione riproduttiva, per cui e 
probabiie che la specie abbandoni il sit0 per dirigersi verso altre aree di nidificazione. Viste le abitudini elusive 
della specie e possibile che la consistenza rilevata sia una sottostima di quella reale. 

LUI' PICCOLO - Philioscopus collybita 
1996-97: la specie e presente in ogni sessione, con un totale di 83 contatti ed una media di 5.53 individui per 
giomata utile. 
1997-98: i contatti si riferiscono a tutte le giomate di rilevamento, ottenendo una media di 5.57 individui ed un 
totale di 78 soggetti. Si hanno riscontri sin0 alla fine di Mano (30/3) ma non durante l'intera epoca riproduttiva. 
I rilevamenti hanno delineato una notevole costanza nei contingenti svernanti presenti di anno in anno ne1 sit0 in 
esame. La specie o m p a  buona parte delle vasche, preferendo quelle che hanno aqua al lor0 interno. I dati 
riguardano individui che risiedono sia nella fascia arborea della vegetazione, che arbustiva, oltre ad alcune 
segnalazioni su Phragmites. 

REGOLO - Regulus regulus 
1996-97: registrati 76 contatti, suddivisi in 14 sessioni delle 15 realizzate (93.3% dei casi). La medii e percio 
stata di 5.4 individui per giornata utile. 
1997-98: le rilevazioni riguardano 61 individui, riscontrati in 13 sessioni su 14 (92.8% dei casi), ottenendo una 
media di 4.69 individui. 
Le rilevazioni ottenute denotano una presenza piuttosto costante, ne1 sit0 studiato, nei diversi anni. 

FIORRANCINO - Regulus ignWpil1us 
1996-97: ne1 period0 invernale si sono ottenuti 4 contatti, suddvisi in altrettante sessioni (26.6% del totale). 
1997-98: anche in quest0 inverno i dati si riferscono a 4 individui presenti in altrettante giornate di rilevamento. 
Le rilevazioni ottenute sono rare e si puo desnire la specie come occasionale, nell'area studiata. 
pero, che le consistenze S i 0  state sottostimate. 
La specie 6 stata contattata in gruppi misti con Regoli, con i quali ha condiviso le stesse attitudini ecologiche. 

E' possibile, 

Aqithalidae 
CODIBUGNOLO - Aegithalm cimdztus 
1996-97: ottenuti 94 contatti in 14 su 15 sessioni (93.3% dei casi), con una media di 6.7 individui. 
1997-98: i dati riguardano 13 delle 14 sessioni (92.8% dei mi), 127 contatti ed una media di 9.7 individui. 
I rilevamenti codermano la presenza in concentrazioni elevate nei territori ottimali; in tutti i casi sono stati 



contattati gruppi di 3-1 1 individui. 
Il Codibugnolo sembra preferire gli invasi della parte destra dell’ex allevamento Alma, dove peraltro sono presenti 
in buona quantita alberi medio-alti. 

Pmidae 
CINCIARELLA - Parus caeruleus 
1996-97: il periodo invernale si e concluso con l’ottenimento di 91 contatti ed una media di 6.5 individui per 
sessione utile (14 su 15). 
1997-98: contattati 195 individui differenti in 14 sessioni (lOOO? dei casi). La media per giornata e stata di 13.9 
soggetti. 
La Cinciarella sverna all‘interno della zona studiata con buona concentrazione di individui, distribuiti equamente in 
ogni parte dell’area. E’ stata osservata la specie anche all’intemo dei canneti, in molte occasioni. E possibile 
che questi siano stati utilizzati come dormitorio notturno. 
Le rilevazioni hanno evidenziato un netto aumento di contatti ne1 secondo anno di studio. 

CINCIALLEGRA - Parus major 
In entrambi gli inverni analizzati questa specie e risultata essere presente in tutte le @ornate di rilevamento. Ne1 
1996-97 si sono ottenuti 64 contatti ed una media di 4.2 individui, mentre ne1 1997-98 si e anivati ad un 
conteggio definitivo di 92 soggetti ed una media di 6.5 individui. 
I dati in nostro possesso confennano l’elevata consistenza dei gruppi di svernanti in aree semialberate. 

Remizi&e 
PENDOLINO - Remizperdulims 
Il Pendolino e stat0 osservato in ogni sessione invernale dei due anni esaminati. 
11 primo anno si sono ottenuti un insieme di 73 contatti ed una media di 4.87 soggetti; mentre ne1 secondo periodo 
invernale le rilevazioni sono state pari a 86 individui ed a una media di 6.15. 
La zona in esame assume quindi una notevole importanza, come sit0 di mernamento, per il Pendolino. Le 
consistenze sono state elevate in entrambi gli anni di valutazione, con un discreto incremento per il secondo 
periodo di analisi. I &ti ottenuti fanno riferimento, in ogni occasione, ad individui su Phragmites. Le presenze 
sono quindi maggiori negli invasi con buona copertura a canneto. 

corvidae 
G ” D A I A  - Gcnrulus grcntdarius 
1996-97: i &ti si rifiiscono all’80?! delle sessioni (12 su 15) ed a un insieme di 29 contatti, con una media di 
poco inferiore a 2 individui per sessione. 
1997-98: la specie e presente ne1 92.8% delle sessioni (13 su 14), con una media di 2.3 soggetti ed a un totale di 
30 contatti. 
I &ti riguardanti quest0 studio confermano le caratteristiche rilevate per la specie a livello regionale, essendo 
stata contattata soprattutto nell’area 51 e nella parte esterna (verso destra) dell’invaso 34, entrambe zone con 
buona copertura di alberi d’alto fisto. Le presenze possono essere considerate costanti. 

GAZZ A - Pica pica 
1996-97: la specie e stata rilevata in 6 delle 15 sessioni realizzate (40% dei casi), con un ridotto numero di 
individui: 9 in totale ed una media di 1.5 per giornata utile, 
1997-98: i dati coprono 1’85.7% delle sessioni (12 su 14) e riguardano 16 soggetti, con una media di 1.3. 
Ne1 sit0 in esame la presenza si puo d e e e  sporadica per il primo anno di valutazioni, divenendo invece regolare 
ne1 secondo inverno. 



CORNACCHIA - Corvus corone 
1996-97: questa specie, molt0 comune, e stata contattata in 139 occasioni suddivise tra le 15 sessioni realizzate, 
ottenendo una media di 9.2 soggetti. 
1997-98: anche ne1 secondo inverno i dati sono stati ottenuti da ogni giornata di rilevamento, con una consistenza 
media valutata in 10.6 individui (totale dei contatti: 149). 
I dati ricavati per questa specie denotano UM massiccia presenza ne1 sit0 in esame, confermando, anche, le 
preferenze di quest0 Corvide per zone alberate (Cramp e Penins, 1994): gli individui infatti venivano osservati 
posati su alberi nell’area 52 e 34, oppure in volo. 

Stnrnidm 

1996-97: rilevati, in 10 delle 15 sessioni, (66.7% dei casi) 68 differenti individui ed una media di 6.8 soggetti per 
ogni giomata utile. 
1997-98: i dati sono stati ricavati da 11 sessioni su 15 (73.3% dei mi), con 63 contatti differenti e 5.7 soggetti in 
media. 
I dati riguardanti lo Storno, nell’area studiata, indican0 la specie mediiente comune, con elevata mobilita dei 
singoli individui e tendenza a compiere spostamenti in gruppetti di media entiti. 

STORNO - StumUS ~1gar . i~  

Posseridae 
PASSERA MATTUGIA - Passer montms 
Sia nell’inverno 1996-97 che 1997-98 questa specie e stata riscontrata in ogni sessione di rilevamento, con un 
notevole numero di contatti: 295 il prim0 8 ~ 1 0  e 330 il secondo, corrispondenti ad una media di 19.6 soggetti per 
il prim0 periodo invernale e di 23.6 per il secondo. 
Nella zona in esame questa specie b stata tra le piu comuni, con contatti riguardanti soprattutto gruppi di soggetti, 
in numero variabile. La Passera mattugia occupa alcune aree ai lati della zona n. 60, caratterizzate da arbusti ed 
alberi di media altezza, come dormitori. Inoltre sono presenti notevoli raggruppamenti di individui nelle zone 
numero 48 e 47. La specie diventa meno facilmente contattabile nelle parti dell’ex allevamento con maggior 
copertura a canneti. 

Fringillidiw 
FIUNGWLLO - Fringilh coelebs 
1996-97: ottenuti 119 contatti in totale ed una medii di quasi 8 soggetti per sessione. I rilevamenti hanno 
riguardato ogni giornata prevista. 
1997-98: i dati, &?&ti a tutte le sessioni realizzate, sono stati pari a 448 contatti, con UM media di 32 soggetti. 
Nell’area analizzata i conteggi hanno subito un forte aumento durante il secondo anno di valutazione: quest0 puo 
essere dato da fluttuazioni nei contingenti s v m t i  ma anche da miglion capaciti di osservazione raggiunte ne1 
secondo periodo invernale. I dati confermano l’abitudine del Fringuello a formare gruppi anche numerosi nei 
pressi dei siti utilizzati come dormitorio. La specie sembra preferire la componente arbustiva ed arborea della 
vegetazione, da cui derivano tutti i contatti, limitando le presenze nelle aree con canneti. 
Nella zona in esame sono presenti diversi dormitori, in particolare nella zona n. 60 nella sua parte a destra, su 
alberi e nell’area 48-47 su arbusti di notevoli dimensioni. 

PEPPOLA - Fringilh montrfnngla 
1996-97: non e stata riscontrata la specie in alcuna osmazione. 
1997-98: ottenuti 32 contatti, tra la fine di Dicembre e l’inizio di Febbraio (10 sessioni su 14), con una media di 
3,2 soggetti in ogni sessione utile. 
La mancanza di riscontri ne1 prim0 anno di indagine & senz’altro dovuta a lacune nelle capacith dell’osservatore. 
E’ possibde inoltre che le reali consistenze siano sottostimate anche ne1 secondo anno di studio, vista I’abitudine 
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di questa specie a formare gruppi eterogenei con Fringuelli all’intemo di cui pub facilmente risultare non 
identificabiie. 
Le richieste ecologiche rilevate sono in accord0 con quelle del congenere Fringuello. 

VERZELLINO - Serims serims 
Ne1 prim0 periodo invernale non si sono avuti contatti con questa specie, mentre nell’inverno 1997-98 i &ti 
hanno riguardato 56 differenti soggetti, osservati in 12 delle 14 sessioni (85.7% dei casi), con una media di 4.6 
individui. 
I rilevamenti, all‘interno dell’area studiata sono stati variabii, di anno in anno, indicando sia fluttuazioni nelle 
popolazioni svemanti in Piemonte, come riscontrato in altri studi ( C u m  et al., 1996), sia una possibde 
sottostima, ne1 prim0 periodo invemale, delle reali consistenze, da parte del rilevatore. 
La specie e stata contattata in diverse situazioni, per cui non e stato possibile stabilire eventuali prefzrenze di 
habitat utilizzati. 

VERDONE - Carduelis chloris 
1996-97: la specie e stata osservata in 13 delle 15 sessioni invernali (86.7% dei casi), con 64 contatti ed una 
media di 4.9 soggetti per giornata utile. 
1997-98: rilevati 65 soggetti in 14 sessioni su 14, con una media di 4.64 individui. 
Non si sono riscontrate prefzrenze per alcun invaso; i soggetti rilevati frequentan0 soprattutto la componente 
arborea della copertura vegetale. 

CARDELLINO - Carduelis carduelis 
Ne1 periodo invemale dell’anno 1996-97 non si sono realizzati contatti con questa specie, mentre l’anno 
successive ne e stata riscontrata la presenza in 6 su 14 sessioni (42.8% dei casi), con 18 rilevamd ed una media 
di 3 contatti per giomata utile. 
Nella mrm studiata la specie e poco c o m e ,  mai rilevata con un numero elevato di individui. 

LUCARINO - Carduelis spimrs 
In quem area la specie e stata segnalata in entrambi gli inverni, con riscontri mai notevoli. 
1996-97: 20 contatti, media di 4 soggetti (5 sessiom utili su 15). 
1997-98: 22 contatti, media di 4.4 individui per sessione utile (5 su 14, pari al35.7% dei casi). 

MIGLIARINO DI PALUDE - Emberiza schoeniclus 
1996-97: in periodo invemale e stata riscontrata la sua presenza in ogni sessione, con un totale di 63 1 contatti ed 
una media di 42 soggetti. 
1997-98: la specie e stata contattata in tutte le giomate di rilevamento, con un totale di 636 &ti ed una media di 
45 individui. 
E stato rilevato, durante quest0 studio, un dormitorio per questa specie, presente con un elevatissimo numero di 
soggetti nei canneti piu estesi della zona studiata. I dati si riferiscono percid a buona parte de@ hvasi con buona 
copertura a Phragmites. E’ probabie che i rilevamenti S i 0  una sottostima delle reali consistenze dei contingenti 
svernanti nella mna. Le osservazioni hanno un forte incremento nei periodi p recedd  il tramonto; e quindi 
probabile che si riuniscano qui individui provenienti da diverse aree di foraggiamento. I dati ottenuti indican0 le 
presenze stab% negli anni di studio. 

4. Caratterizzazione ecologica della cornunit& ornitica 
La prima valutazione sulla cornunitit ornitica in e r n e  si b a a  sull’analisi delle curve di 
distribuzione dei contatti nei diversi periodi di indagine. Durante i due periodi invemli sono 
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state contattate rispettivamente 53 specie ne1 1996-97 (all. 2) e 61 ne1 1997-98 (all. 4), con 
una variazione del 13% a favore del secondo anno di studio. I valori massimi nei conteggi si 
rilevano, in entrambi i casi, alla fine del mese di Dicembre, nella fase centrale della stagione 
fiedda, mentre i valori minimi si registrano a fine Febbraio per il 1997-98 (fig. 15) ed agli 
inizi di Dicembre per il 1996-97 (fig. 14). Si riscontrano notevoli variazioni a breve termine, 
con valori significativamente diversi all'intemo dello stesso mese di Dicembre. E facile 
ipotizzare che le condizioni ambientali in tale stagione spingano numerose specie ad usufruire 
di questo habitat, che ha notevoli risorse trofiche, con il conseguente abbandono delle 
campagne circostanti a1 diminuire della disponibilith alimentare e della temperatura. A 
conferma di cio i contatti rimangono numerosi sin0 alla fine di Gennaio, per poi decrescere 
sensibilmente. 
Le curve di distribuzione dei contatti sono simili nei due periodi invernali, con deviazioni 
standard dalla media inferiori a quelle riscontrate durante le tre stagioni riproduttive, 
probabilmente anche a causa del nurnero inferiore di giornate di rilevamento realizzate in 
questa stagione. I1 numero delle sessioni 5 stat0 quasi uguale nei due ami :  15 per il primo 
periodo e 14 durante il secondo, mentre il numero dei contatti e incrementato del 26%. 
La stagione riproduttiva del 1996, cosi come la successiva, e stata caratterizzata dalla 
notevole presenza di Storni, che hanno costituito il 23.17% del totale dei rilevamenti (all.1; 
fig. 4). Le curve di distribuzione dei contatti sono quindi molto influenzate da tale presenza, 
mostrando un picco nei valori a Luglio, periodo in cui si stabilizza nell'area un dormitorio. 
L'andamento dei contatti per i nidificanti e per le specie presenti e simile (fig. 4 e 6), essendo 
in entrambi i casi fortemente condizionato da questo fattore. I valori minimi si registrano ne1 
mese di Marzo, aumentando rapidamente nell'arco della stagione riproduttiva, sino a Luglio, 
in cui sono contattati anche gli individui nati nell'anno. I dati subiscono un forte decrement0 
a causa della migrazione autunnale, stabilizzandosi su valori sensibilmente superiori a quelli 
di Marzo, a conferma della produttivitA della comunitA ornitica di questa area. 
Analizzando l'andamento dei dati ottenuti senza valutare le presenze dello Storno (fig. 5 e 7) e 

possibile osservare gli incrementi nei valori dovuti ai movimenti migratori, sia in 
corrispondenza del mese di Aprile che, in modo piu marcato, dei mesi di Settembre ed 
Ottobre. 
Le stesse conclusioni si possono trarre dall'osservazione delle curve dei dati relativi a1 1997 
(all. 3), con effetti ancora piu marcati: gli Storni contattati sono stati, in questa stagione, 
10858, pari al71.1% del totale dei rilevamenti (fig. 8). Va segnalato, a tal proposito, che non 
tutti i soggetti di questa specie sono da considerare come nidificanti all'interno del sito; in 
esso si concentrano individui provenienti da aree limitrofe, che probabilmente presentano 
caratteristiche piu consone alla nidificazione dello Storno, specie sinantropica per eccellenza. 

49 



Le curve tracciate dai totali dei contatti, senza tenere conto della specie piu comune (fig. 9 e 
l l) ,  fomiscono un quadro piu chiaro della situazione: in questa stagione il passo migratorio 
pili consistente e stat0 quell0 primaverile (10/5). I dati dei nidificanti del 1997 (fig. 10 e 1 1) 
hanno una lunga fase di stabiliti tra meti Maggio e mea Luglio e subiscono un forte 
incremento nella fase finale del period0 (18-26/10), probabilmente a causa di variazioni 
climatiche. 
Ne1 1998 i rilevamenti sono terminati il 3/7 (All. 5; Figg. 12 e 13), in corrispondenza di un 
forte aumento nei contatti, come osservato negli ami precedenti. In questa stagione sono 
molt0 piu elevati i valori relativi a1 passo primaverile (17/4 e 2/5), presumibilmente per aver 
casualmente campionato in giornate ottimali per tali movimenti. 
Va infine notato che il numero totale di specie contattate 6 mdato via via amentando negli 
anni di studio. 
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Figura 4. Totale dei contatti per ciascuna sessione di rilevamento (tra 1/3 e 31/10) - anno 1996. 
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Figura 5. Totale dei contatti per ciascuna sessione di rilevamento (tra 1/3 e 31/10) con 
esclusione dell0 Storno - anno 1994. 
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Figura 6. Totale dei contatti relativi alle specie nidificanti - anno 1996. 
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Figura 7. Totale dei contatti relativi alle specie nidificanti con esclusione dell0 Storno - 
anno 1996. 
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Figura 8. Totale dei contatti per ciascuna sessione di rilevamento (tra 1/3 e 3 1/10) - anno 
1997. 
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Figura 9. Totale dei contatti per ciascuna sessione di rilevamento (tra 1/3 e 3 1/10) con 
esclusione dell0 Storno - anno 1997. 
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Figwa 10. Totale dei contatti relativi alle specie nidificanti - anno 1997. 
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Figura 11. Totale dei contatti relativi alle specie nidificanti, senza lo Storno - anno 1997. 
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Figura 12. Totale dei contatti per ciascuna sessione di rilevamento (tra 1/3 e 31/10) - anno 
1998. 
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Figura 13. Totale dei contatti relativi alle specie nidificanti - anno 1998. 
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Figura 14, Totale dei contatti per ciascuna sessione invernale di rilevamento - anno 1996/97. 



Figura 15. Totale dei contatti per ciascuna sessione invernale di rilevamento - anni 1997/98 

Quest0 andamento pub essere dato in park da variazioni nella comunita ma C probabile sia 
anche dovuto ad una maggior efficienza nei rilevamenti, condizionata dalla esperienza 
accumulata nel tempo. 
Le precedenti valutazioni sui contatti ottenuti hanno avuto lo scope, inoltre, di definire la 
ricchezza in specie dell’area esaminata, fornendo il numero totale di specie presenti (Tab. 1) 
Un ulteriore parametro the definisce la diversit di specie C dati daIl’omogeneit& basata 
sulla relativa abbondanza delle specie e sul grad0 della loro dominanza o rarita. Per 
anal&are l’omogeneita si possono utilizzare due metodi: l’applicazione degli indici di 
divers&r e lo studio delle curve di abbondanza relativa (Odum, 1983). Entrambi sono stati 
applicati in quest0 contesto. 
Al fine di esprimere in forma sintetica le caratteristiche in termini di diversita nella struttura 
della comunita omitica sono stati utilizzati alcuni dei piu comuni indici sintetici. I valori su 
cui sono stati calcolati riguardano i contatti ottenuti nel period0 the va da1 115 al 5/7. Tale 
period0 e stat0 scelto per esaminare la fase centrale dell’epoca riproduttiva, caratterizzata 
dalla massima stabilita, escludendo il mese di Luglio per evitare di considerare la presenza 
dei nuovi nati ed il dormitorio di Storni (fig. 4 - 6 - 8 - 10). 
Come espressione della divers& t: stat0 utilizzato l’indice di Shannon e Weaver (1949, in 
Odum, 1983), la cui formula e : 

H’ = C pi In pi 
dove 

pi = fkazione di individui appartenenti alla specie ieb rispetto al totale 
degli individui censiti 

11 valore di H’ aumenta al crescere della divers&a nella comu.nitA esaminata, e teoricamente 
puo crescere all’intinito, ma, nella real& varia generalmente tra 1.5 e 3.5 e solo raramente 

Cd 



STAGIONE RIPRODUTTIVA 
n. sessioni 
tot. contatti 

media 
varianza 

dev. standard 
Val. min. 
Val. max. 
n. specie 

NPlP 

SVERNANTI 
n. sessioni 
tot. contatti 

media 
varianza 

dev. standard 
Val. min. 
Val. max. 

n. specie 
NPlP 

NlDlFlCANTI 
n. sessioni 
tot. contatti 

media 
varianza 

dev. standard 
Val. min. 
Val. max. 
n. specie 

NPIP 

1996 
31 

5408 
174.45 

7501.72 
86.61 

366 (1 8/7) 
48 

1,285 

a i  ( ~ 3 )  

1996-97 
15 

3070 
204.66 
991.66 
31.49 

156 (211 2) 
262 

(2Z12) 
53 
0,s 

1996 
31 

4926 
158.9 

571 3.02 
75.58 

78 (m) 
351 (18/7) 

38 
1 

1997 
30 

15270 
509 

363735.3 
603.1 

2199 (31/7) 
65 
1.24 

a3 (2113) 

1997-98 
14 

41 86 
299 

291 4.46 
53.98 

211 (2612) 
374 (23/12) 

61 
0,848 

1997 
30 

14635 
487.83 

351539.4 
592.9 

77 (21/3) 
2185 (31/7) 

44 
0.83 

1998 
17 
3640 

214.12 
5463.98 
73.91 

f45 (614) 
411 (17/4) 

75 
1.08 

1998 
17 

2715 
159,706 
1085.22 
32.94 

260 (3/7) 
49 

0.81 

121 (Z3) 

Tabella 1. Schema nassuntivo relativo a tutte le sessioni di rilevamento effettuate ne1 con0 
della ricerca. 

supera 4.5 (Magurran, 1988). I1 valore di H ,  inoltre, i: piu sensibile alle variazioni nelle 
abbondanze delle specie me. 
I1 calcolo di H’ C stat0 effettuato per ciascuna delle tre stagioni riproduttive sul totale degli 
individui contattati ne1 periodo esaminato (tab. 2). I1 massimo valore e raggrunt0 nella 
stagione riproduttiva 1998 (H’ = 3.361), ma ache  durante lo stesso periodo del 1996 l’indice 
assume valori elevati (H’ = 3.078). Ne1 1997 il valore C dimezzato (H’ = 1.545) per la forte 
abbondanza di Storni, che da soli rappresentano pia del 70% degli individui rilevati. Dato il 



fenomeno di mascheramento della struttura della comunitii dovuto alla presenza di questa 
specie, e stato effettuato il calcolo di H anche sulla comunitii escluso lo Storno (Tab. 2), 
ottenendo valori mediamente elevati, compresi tra 3.3 e 3.4. Tali valori presentano un leggero 
incremento ne1 corso degli anni, ma possono essere considerati costanti. 
E’ stata calcolata anche I’espressione esponenziale dell’indice di Shannon-Weaver, la cui 
formula e : 

che esprime il numero di specie equidistribuite ne1 campione esaminato. I valori seguono 
l’andamento evidenziato nelle precedenti valutazioni, con un indice che, ne1 1997, e 6-7 volte 
inferiore a quell0 riferito agli altri due periodi (4.69 a fl-onte di 21.708 per il 1996 e 28.815 
per il 1998). 
Anche in quest0 cas0 e stata applicata tale valutazione alla comunitA omitica senza 
considerare la presenza dello Storno e si e ottenuto cosi un valore molto piu simile tra i 
diversi anni (26.927, 29.0843, 30.96), con un incremento per gli ultimi due periodi di 
indagine. 
L’indice di “evennes” di Pielou (1966, in Odum, 1983), che esprime la ripartizione delle 
specie, e stato calcolato second0 la formula : 

dove 
Hmax e il valore che H assumerebbe ne1 cas0 in cui tutte le specie siano presenti 

con lo stesso numero di individui, ed 6 quindi uguale a In S, con S = numero di specie 
contattate. I1 valore di e non dipende quindi dalla ricchezza in specie e varia tra 1 
(equiripartizione degli individui tra le specie) e 0. 
I valori assunti da e per l’intera comuniki considerata sono elevati (0.846 - 0.868) negli anni 
1996 e1998, mentre ne1 1997 la evenness e molto piu bassa, con un valore di 0.41 1 (Tab. 2). 
Il calcolo di e sulla comunitii depurata dalla presenza dello Storno esprime, per i tre anni, 
valori ancora piu elevati, intorno all0 0.9. 
Si e poi applicato l’indice di Simpson (1949, in Southwood 1978), che misura la dominanza 
in una comunitA; piu alto 6 il valore ottenuto, maggiore e la dominanza di una o poche 
specie. La formula matematica necessaria per ottenere D (dominanza) e : 

dove 

Questo indice e piu sensibile alle variazioni nelle abbondanze delle specie comuni, &to che il 
quadrat0 del rapport0 ni /N e un numero molto piccolo. 
E’ stato calcolato D in ognuna delle stagioni riproduttive, ottenendo valori molto ridotti per il 
1996 ed il 1998 (rispettivamente 0.0799 e 0.051) e decisamente superiori ne1 1997 (0.519), a 

Ni = e” 

e = H’/Hmax 

D’Zpi2 

pi = proporzione di individui della specie ia- s d  totale dei soggetti (I@). 



conferma delle variazioni indotte sulla comunith dalla presenza massiccia dello Storno (tab. 

L’indice di Simpson puo anche essere calcolato come 1-D, per esprimere, invece della 
dominanza, la diversit& che varia tra 0 (bassa diversiti) sin0 a valori prossimi ad 1 (1-US, 
con S = n. specie). In questo cas0 i valori calcolati per il primo (0.92) ed il terzo anno (0.948) 
sono prossimi ai massimi ottenibili, mentre e dimezzato, rispetto agli altri due, ne1 1997 
(0.481). Questi dati confermano le precedenti conclusioni, con un elevato grado di diversith 
riscontrata e la forte influenza, ne1 1997, della specie piu comune sulla intera comunitii. 
Mine e stat0 calcolato l’indice di Berger e Parker (1970, in Magurran, 1988), che e anch’esso 
un indice di dominanza e che e espresso dalla formula matematica : 

dove 

2). 

d = Nmax/N 

Nmax = numero di individui appartenenti alla specie piu comune 
N = numero totale di individui. 

L’indice varia tra 0 ed 1 (massima dominanza). 
I valori riscontrati nei tre diversi periodi sono superiori a quelli ottenuti dalla applicazione 
dell’indice di Simpson, ma presentano un andamento simile. Anche in questo caso, il 1996 
ed il 1998 sono caratterizzati da valori ridotti (0.229 e 0.138), mentre per il 1997 si ottiene un 
indice elevato (0.718), rispetto a1 massimo valore possibile (1) (Tab. 2). 

INDlCl 1996 1997 1998 1996B 19976 1998B 

SHANNON-WEAVER H’ 3,078 1,545 3,361 3,293 3,3702 3,433 
Ni 21,708 4,69 28,815 26,927 29,0843 30,s 

BERGER-PARKER d 0,229 0,718 0,138 0,104 0,105 0,092 
l /d 4,372 1,393 7,246 9,615 9,52381 10,869 

SIMPSON D 0,0799 0,519 0,051 0,046 0,045 0,0437 
I-D 0,92 0,481 0,948 0,953 0,955 0,956 

PIELOU e 0,846 0,411 0,868 0,911 0,902 0,892 

Tabella 2. Valori degli indici di Shannon-Weaver (H’, Ni), Pielou (e), Simpson @, 1-D) e 
Berger-Parker (d, l/d) calcolati per le comuniti dei nidificmti rilevate nei periodi riproduttivi 
1996 - 1997 - 1998. Le colonne indicate con B si riferiscono alle comuniti ornitiche con 
l’esclusione dello Storno (vedi testo). 

I risultati ricavati dall’applicazione degli indici sintetici hanno evidenziato, con buon accord0 
tra i differenti parametri, che la comunitA ornitica e caratterizzata da un elevato livello di 
diversith ed un corrispondente ridotto grado di dominanza, sia per il primo sia per il tern 



period0 di indagine. Durante la stagione riproduttiva del 1997 la presenza di un dormitorio di 
Storni nell’area esaminata ha comportato variazioni consistenti nelle abbondanze relative 
delle specie, con conseguenti cambiamenti negli indici. In particolare e aumentata la 
dominanza di questa singola specie sul rest0 della cornunitti (vedi Simpson e Berger - Parker), 
con una netta diminuzione nella equidistribuzione delle specie (vedi Pielou) e della diversith 
(vedi Shannon - Weaver). Applicando gli stessi parametri di valutazione all’insieme delle 
specie, con esclusione dello Stomo, si osserva una notevole similarith nei valori per i tre 
differenti periodi di indagine, a conferma di quanto tale fattore sia l’elemento che 
maggiormente condiziona la struttura della comunitti ornitica. 
I valori ottenuti per l’indice di diversitti (Shannon e Weaver, H )  relativi agli anni 1996 e 
1998 sono superiori a quelli riscontrati per bacini lacustri di t i p  naturale, come il lago di 
Montepulciano (Lambertini, 1987), mentre presentano valori simili a quelli ottenuti da 
indagini riguardanti zone palustri artificiali, come le vasche di Maccarese (Biondi et al., 
1990). Questo confronto conferma, da un lato, l’elevato valore di diversla associato alla 
comunith ornitica nidificante, in quei due periodi riproduttivi, nella zona palustre esaminata e 
dall’altro evidenzia come tale parametro non sia necessariamente collegato alla tipologia 
naturale di un habitat, quanto piuttosto alla sua capacitii di sostenere la nidificazione di 
numerose specie. 
Va infine sottolineato che non ci sono necessariamente relazioni monotone tra stress ed indici 
di diversitxi, in quanto l’aumento dello stress determina in genere caduta degli indici di 
diversit& ma a livelli intermedi di stress l’indice puo crescere anzich4 diminuire (Rossaro, 
1993). In tal senso i dati ottenuti in questo contesto devon0 considerarsi indicativi, a grandi 
linee, di una proprietxi della comunith ornitica e non possono essere validi per l’intero habitat. 
L’omogeneitii puo essere inoltre esaminata in relazione a quattro modelli di distribuzione 
delle abbondanze relative: la serie geometrica, la serie logaritmica, la distribuzione ”log- 
normal” ed il modello “broken stick” di Mac Arthur (Magurran, 1988). Ad ognuno di questi 
modelli e associata una rappresentazione grafica attraverso una cwva (fig. 16), dove sull’asse 
delle x e indicata la sequenza di specie per rango e sull’asse delle y il logaritmo della 
abbondanza di ciascuna di esse. 
La serie geometrica e un modello adattabile a situazioni in cui poche specie sono dominanti, 
mentre le rimanenti sono rare; e riscontrata in habitat poveri o nei primi stadi di una 
successione ecologica. La serie logaritmica sostituisce la precedente in situazioni piu 
avanzate della successione, o in condizioni ecologiche migliori; si ottiene quando uno o pochi 
fattori condizionano la distribuzione delle specie nell’area in esame. Le comunith descritte da 
questo modello presentano poche specie comuni e numerose specie rare. 



Nella distribuzione "log-normal" le specie con abbondanze intermedie diventano piu comuni. 
Questo modello si ottiene quando nwnerosi fattori agiscono sulla consistenza di una data 
specie, e si adatta ad una notevole varietA di situazioni ecologiche differenti. 

0.001 ' , 
I I I I 

0 20 40 60 80 loo 
rango 

G - 8. geometrica N - 8. logworm 
L - 8. logaritmica B - a. bast. rotto 

Figura 16. Modelli teorici di distribuzione del numero & individui per specie (scala 
logaritmica) in l i d o n e  del rango delle specie. La specie con rango 1 e la piu abbondante, 
quelle con ran& piu elevati sono le piu rare. 

L'ultimo modello e rappresentato dalla distribuzione "broken stick, cui e associata una 
comuniki piu equilibrata delle precedenti e che possiede un elevato numero di specie 
equiripartite nell'area campione. Se si ottiene una distribuzione di quest0 tip0 si 6 in grad0 di 
stabilire che un importante fattore ecologico e stat0 diviso eqwnente tra le specie presenti in 
un dato habitat. 
Ad ognuna delle quattro distribuzioni C associato un modello matematico che pennette di 
stabilire, &to il numero di specie ed il numero di individui per ciascuna specie, i valori delle 
classi di abbondanza attese per quella distribuzione (Krebs, 1989; Magurran, 1988). 
Confrontando i valori attesi con i dati osservati, mediante l'applicazione del test x2, 6 
possibile definire l'accordo con ciascun tip0 di distribuzione (Fowler e Cohen, 1993). 



In quest0 studio e stata applicata tale metodica per studiare la cornunitit ornitica nei tre 
periodi riproduttivi. Per ciascun anno sono stati considerati i contatti, riguardanti le specie 
nidificanti, relativi all0 stesso periodo (1/5 - 5/7) gia utilizzato per calcolare gli indici non 
parametrici. 
Le abbondanze delle varie specie, espresse in numero di individui contattati ne1 lasso di 
tempo stabilito (fig. 17 - 19 - 21), sono state trasformate in valori logaritmici in base dieci e 
disposte in ordine decrescente. L'andamento delle curve ottenute (fig. 18 - 20 - 22) e stat0 
confrontato con quell0 dei modelli teorici di riferimento. Si e applicato, per ogni periodo 
indagato, il metodo matematico relativo alle diverse distribuzioni-tip, per stabilire, su basi 
statistiche, quale andamento avessero i dati ottenuti. 

E 
0 

400 P I 

350 
m 

I - 
0 

Figwa 17. Abbondanza per ciascuna specie espressa in numero di contatti rilevati ne1 periodo 
1/5 - 5/7, anno 1996. 

Figura 18. Abbondanze per ciascuna specie espresse come Log. del numero dei contatti 
rilevati ne1 periodo 1/5 - 5/7 del 1996. 
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corrisponde ad accettare l’associazione con P>0.05 e <O. 1. I1 x2 presenta valori via via piu 
elevati per le altre distribuzioni-tipo, ad indicare un grad0 di associazione sempre piu ridotto. 
I dati relativi al 1997 invece si discostano eccessivamente da ciascun modello teorico. Per 
osservare se tali differenze fossero causate soprattutto dalla presenza dell0 Storno (cui si 
riferivano 3665 dati su 5105) sono state applicate le stesse metodiche alla comunitA ornitica, 
escludendo la specie pih comune. La distribuzione osservata si b cosi approssimata a quelle 
di riferimento, in particolar modo a1 modello “broken stick”, senza per0 ottenere conferma 
dell ’associazione. 
Per i dati relativi al 1998 si possono trarre le stesse conclusioni: il x2 presenta un valore 
inferiore se riferito alla distribuzione “broken stick”, ma non suficientemente ridotto da 
awalorare statisticamente l’associazione tra la curva teorica e quella ottenuta dai dati rilevati. 
Anche in quest0 caso, l’applicazione di tale modello alla distribuzione delle abbondanze delle 
specie in esame, ad esclusione della piu comune, danno un’approssimazione migliore ma non 
ancora sufficiente. 
In definitiva si puo affermare che tale metodo di valutazione ha dato risultati meno 
soddisfacenti di quelli ottenuti attraverso l’applicazione degli indici sintetici e si reputano 
quindi necessari ulteriori approfondimenti sui presupposti e le limitazioni che lo stesso 
metodo prevede per ottenere risultati piu consistenti. 

Un ulteriore indice della complessitk e della stabilith dell’ecosistema palustre studiato, puo 
essere ricavato dall’analisi del rapporto tra il numero di specie contattate appartenenti 
all’ordine dei Passeriformi (P) e tutte le altre specie (non Passeriformi, NP) (Tab. 3, Tab. 1). I 
Passeriformi, infatti, presentano in generale una buona capacitk di adattamento alle variazioni 
ambientali, e sono quindi cmtteristici di situazioni vegetazionali in evoluzione, mentre i non 
Passeriformi, meno plastici, sono piu legati a condizioni di tipo climacico. 
Durante la stagione riproduttiva del 1996 si e ottenuto un rapporto NPP pari a 1 per le specie 
nidificanti ed a 1.28 per l’insieme delle specie contattate. I Passeriformi erano rappresentati 
da 19 delle 38 specie riprodottesi all’intemo dell’area e da 21 delle 48 specie osservate in tale 

Ne1 corso dell’epoca riproduttiva del 1997 il rapporto e pari a 0.83 per le specie nidificanti ed 
a 1.24 per tutte le specie contattate. I Passeriformi costituivano il 54.54% del totale delle 
specie nidificanti (24 su 44) ed il44.61% delle specie contattate (29 su 65). Calcolando gli 
stessi rapporti per il periodo riproduttivo del 1998 si osserva che la comunitA ornitica era 
costituita da 49 specie nidificanti, di cui 27 appartenenti all’ordine dei Passeriformi ed altre 
22 riconducibili a differenti ordini; il rapporto NPP (non Passeriformi/Passeriformi) e quindi 
pari a 0.81. Se vengono considerate tutte le 75 specie contattate durante tale periodo si 

periOd0. 



osserva un aumento del suddetto rapporto, che diventa 1.08, essendo 36 le specie di 
Passerifonni (48% del totale). 
Lo stesso tipo di indagine puo essere condotta per la comuniti svernante nello stesso sito, 
osservando che durante l'inverno 1996-97 sono state contattate 

PRESENT1 
1996 1997 1998 

NP 27 36 39 
P 21 29 36 

"ICANTI 
1996 1997 1998 

NP 19 20 22 
P 19 24 27 

SVERNANTI 
1996-97 1997-98 

NP 26 28 
P 27 33 

Tab. 3. Proponioni tra specie appartenenti all'ordine dei Passeriformi (P) e tutte le altre 
specie (NP) nella comunitrl presente in epoca riproduttiva (anni 1996-1997-1998); nella 
c0munit.A nidificante (ami 1996-1997-1998) e nella comuniti svernante (anni 1996/97 e 
1997/98). 

complessivamente 53 specie, di cui 27 appartenenti all'ordine dei Passeriformi e 26 ad altri 12 
ordini ottenendo un rapporto NPP di 0.96. Per la stagione invernale successiva a fronte di un 
totale di 61 specie contattate, sono 33 quelle dei Passeriformi e 28 quelle appartenenti ad altri 
ordini, con un conseguente rapporto di 0.848.k variazioni stagionali ne1 rapporto NPP 
mostrano scarse differenze tra inverno e stagione riproduttiva, a coderma della stabilith della 
comuniti osservata. La stagionalitrl e, infatti, marcata in comuniti di uccelli tipiche di habitat 
semplici piuttosto che complessi, anche se habitat acquatici posseggono elevate potenzialiti 
pur avendo semplicitrl stx-uttu.de (Fuller, 1982). 
I rapporti invernali hanno valori leggermente inferiori a quelli ottenuti per i contatti in epoca 
riproduttiva sia per la diminuzione di non Passeriformi svernanti che per l'apporto di specie 
che trovano, nei terreni agncoli circostanti, scarse possibiliti trofiche. I valori ottenuti in 
epoca riproduttiva sono superiori se si considerano tutte le specie contattate, mentre 
diminuiscono sensibilmente se si analizza la comuniti nidificante. Quest0 perche in epoca 
riproduttiva vengono rilevate, soprattutto in primavera, specie di passo migratorio. 

M 
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I rapporti NPR ottenuti in quest0 contest0 sono in accordo con quelli osservati in altre zone 
umide artificiali quali le vasche dl Maccarese (Biondi et al., 1990) ed in zone acquatiche di 
tip0 naturale come il lago di Montepulciano (Lambertini, 1987), mentre, come 6 prevedibile, 
sono assai superiori ai rapporti rilevati in ambienti con ridotta diversiti ambientale quali, ad 
esempio, le foreste di Berignone-Tatti e Montedoli (Andreotti et al., 1992). 

Per evidenziare l’importanza delle varie specie presenti nell’area e stata redatta la tabella in 
allegato 6, in cui, per ogni specie presente, sono indicate: 

Consistem minima e massima dei contingenti nidificanti in Italia (colonna 4 e 5), 
secondo la stima di Brichetti e Meschini del 1993, successivamente modificata da 
Brichetti e Gariboldi (1997). 
Stat0 di conservazione ne1 continente europeo (SPEC - colonna 6). Le SPEC (Species of 
European Concern) sono le specie di interesse conservazionistico, suddivise in SPEC 1 
(minacciate globalmente), SPEC 2 (concentrate in Europa), SPEC 3 (non concentrate in 
Europa) e SPEC 4 (non minacciate ma concentrate solo in Europa) (Tucker e Heath, 
1994). 
L’interesse venatorio che alcune specie b o ,  essendo cacciabili secondo la L.n. 157/92 
(colonna 7). 
L’importanza conservazionistica riconosciuta dalla Direttiva 79/409/CEE (colonna 8- 12). 
In particolare CEE 1 segnala le specie comprese nell’allegato 1, che considera “specie per 
cui sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat per 
garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella lor0 area di 
distrib~ione~’, mentre CEE 2 si riferisce all’allegato 2/1, che riguarda “specie che 
possono essere cacciate nella zona geografica marina e terrestre europea”. CEE 2 bis 
invece prende in considerazione le specie dell’ailegato 212, in cui rientrano “specie che 
possono essere cacciate solo in alcuni stati membri”. 
I1 valore ecologico riconosciuto dalle Convenzioni Intemazionali di Berna e di Bonn 
(colonne 13-15). In specific0 Berna 1 indica l’allegato 2, che fa riferimento a “specie di 
fauna rigorosamente protetta” e Berna 2 indica l’allegato 3, sulle “specie di fauna 
protetta”, in riferimento alla Convenzione del 19/9/79 sulla “conservazione della vita 
selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”. Bonn 2 indica invece l’allegato II 
rigmudante “le specie che si trovano in cattivo stat0 di conservazione e che richiedono la 
conclusione di accordi internazionali per la lor0 conservazione e gestione nonche quelle 
la cui conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale 
derivante dalla stipula di un accordo internazionale”, previsto dalla Convenzione di Bonn 
del 23/6/79 sulla “Conservazione di specie migratrici di fauna selvatica”. 



Il valore delle specie ornitiche nidificanti in Italia (colonne 16-20) secondo Brichetti e 
Gariboldi (1992; 1994). I1 valore di ogni specie e ottenuto in base alla applicazione di un 
algoritmo basato su 15 diversi paramelxi accorpati in 3 categorie principali: Valore 
Intrinseco (V.I., colonna 18), Valore Antropico (V.A., colonna 20) e Livello di 
Vulnerabiliti (V. Vul., colonna 19). Si ottiene cos1 un Valore Totale Standard per ogni 
specie (colonna 17), che viene utilizzato per redigere una classifica delle specie ornitiche 
nidificanti in Italia, disposte secondo un ordine decrescente di importanza (colonna 16). 
L'appartenenza delle specie alla Lista Rosa (colonna 21) redatta da Frugis e Schenk ne1 
1981, poi rivista da Brichetti e Cambi (1982), riguardante le specie in pericolo di 
estinzione ne1 nostro Paese (Brichetti e Gariboldi, 1997). 

Osservando in dettaglio la tabella si vede che la maggior parte della comunitii ornitica 
dell'area esaminata e costituita da specie da tutelare ai sensi delle diverse Convenzioni 
Internazionali e della CEE, a conferma della lor0 rilevanza conservazionistica. In particolare, 
45 specie fanno parte degli elenchi della Direttiva 79/409/CEE, 19 sono considerate dalla 
Convenzione di Bonn, 99 rientrano nelle indicazioni della Convenzione di Berna e 38 sono 
segnalate nella Lista Rossa degli uccelli italiani (pari a1 38% del totale delle specie 
minacciate ne1 nostro Paese). Da sottolineare, inoltre, che 25 specie sono cacciabili; a tal 
proposito si segnala che tale attivitA puo arrecare un elevato disturb0 all'intera commit& 
ornitica, anche se viene svolta ai margini dell'area considerata. 
Second0 la classificazione proposta da Tucker e Heath il sito in esame ospita 19 specie 
appartenenti alla lista delle SPEC, di cui 16 SPEC 3 e 3 SPEC 2 (Codirosso, Picchio verde, 
Succiacapre). Di queste 19, 12 sono nidificanti (Codirosso, Picchio verde, Pigliamosche, 
Averla piccola, Torcicollo, Airone rosso, Tarabusino, Martin pescatore, Tarabuso, Civetta, 
Rondine, Barbagianni, 1 e presente in modo continuativo anche se non nidificante (Nitticora) 
ed altre 6 sono contattate esclusivamente durante il passo migratorio o in erratismo (Sgana 
ciuffetto, Marzaiola, Nibbio bruno, Tortora selvatica, Succiacapre, Gruccione). Da questo 
dato viene confermata l'importanza della zona, sia per la riproduzione di specie rare che per la 
sosta di soggetti in transit0 da e per altre aree di nidificazione. 
La famiglia che presenta il maggior numero di SPEC e quella degli Ardeidi, con ben 5 SPEC 
3 (Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgana ciuffetto, Airone rosso). Questa informazione 
deve essere tenuta in considerazione per la gestione del sito, cercando di mantenere intatte le 
capaciti dell'area di soddisfare le esigenze ecologiche di questo gruppo di specie afini. 
Su 19 SPEC complessive 8 (tutti gli Ardeidi, Marzaiola, Martin pescatore, Gruccione) sono 
strettamente legate ad ambienti acquatici ne1 period0 riproduttivo, mentre le altre 11 sfruttano 
diversi tipi di habitat. I1 mosaic0 di strutture vegetali differenti contribuisce quindi alla 
conseguente formazione di una comuniti ornitica molto varia. 



SPECIE NIDIFICANTI 1996 - 1998 
Nome italiano 
Tarabuso 
Airone rosso 
Voltolino 
Falco di palude 
Mgliarino di palude 
Cannareccione 
Tarabusino 
Lodoiaio 
Martin pescatore 
Cannaiola 
Porciglione 
Picchio verde 
Barbagianni 
Averla piccola 
Cannaiola verdognola 
Civetta 
German0 reale 
Folaga 
Allocco 
Tuffetto 
Torcicollo 
Sterpazzola 
UPuPa 
Usignolo di fiume 
Cinciarella 
Canapino 
codirosso 
Svasso maggiore 
Ballerina bianca 
Ghiandaia 
Cuculo 
Scricciolo 
Gallinella d'acqua 
Pigliamosche 
Rondine 
Rig og 010 
colombaccio 
Passera d'Itaiia 
Usignolo 
GaZZa 
Verdone 
Capinera 
Cial legra  
Fagiano 
Passera mattugia 
Comacchia grigia 
Tortora dal collare orientale 
Mer10 
Stomo 

P.CLA$S 
2 
25 
37 
38 
92 
100 
107 
109 
124 
127 
130 
137 
146 
151 
152 
159 
1 62 
165 
169 
171 
172 
175 
178 
182 
187 
197 
201 
203 
207 
209 
210 
219 
221 
224 
225 
226 
230 
23 1 
232 
233 
234 
239 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 

V.T.S. 
90,5 
69,5 
66,7 
66,6 
5 5 3  
53,8 
52,4 
52,7 
49,8 
49 

48,3 
47,3 
46,l 
45,l 
443 
44 

43,6 
42,9 
42,6 
42,4 
42,3 
42 

41,3 
41,2 
41 

39,8 
38,9 
38,l 
3 7,2 
36,8 
36,4 
34,2 
34 

33,6 
333 
33 

3 1,4 
31,l 
31 
31 
31 

28,6 
27,8 
26 

24,7 
24,6 
22,5 
22,l 
21,8 

V.I. 
2,66 
2,15 
2,06 
2,05 
1,78 
1,72 
1,72 
1,68 
1,58 
1,56 
1,53 
175 
1,43 
1,43 
1,46 
1,37 
1,45 
1,45 
1,32 
1,38 
1,38 
1,37 
1,34 
1,34 
1,33 
123 

1,27 
1,21 
1,21 
1,24 
1,17 
1,11 
1,14 
1,09 
1,06 
1,07 
1706 
1,03 

1 
1,03 
0,99 
0,91 
0,88 
0,86 
0,82 
0,81 
0,69 
0,73 
0,72 

L.V. 
0,4 
092 
072 
0 2  
0,1 
0,1 
0,05 
0 9 1  
0, 1 
0,1 
0,1 
0, 1 
0-1 
091 

0,05 
0,1 
0 
0 

051 
0,OS 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,OS 
0,05 
0,05 
0,05 
0 

0,05 
0,05 
0 

0,05 
0,05 
0,05 
0 
0 

0,05 
0 

0,05 
0,05 
0,05 
0 
0 
0 

0,OS 
0 
0 

V. A. 
0,009 
0,005 
0,001 
0,008 

0 
0,005 
0,008 
0,005 
0,008 

0 
0,008 
0,005 
0,033 

0 
0,01 
0,023 
0,028 
0,005 
0,023 
0,008 
0,005 
0,005 
0,01 
0,005 
0,o 1 

0 
0 

0,03 
0 

0,006 
0,013 

0 
0,013 

0 
0,025 

0 
0,005 
0,024 

0 
0,2 1 
0,o 1 
0,01 
0,013 
0,23 
0,019 
0,024 
0,023 
0,02 
0,02 

Tabella 4. Elenco delle specie nidificanti ne1 sit0 di studio ordinate second0 il Valore Totale 
Standard (Brichetti e Gariboldi, 1992 e 1994). 



Focalizzando l’attenzione sul metodo di Brichetti e Gariboldi si osserva che, delle specie 
nidificanti ne1 sit0 che ham0 una piu elevata posizione in classifica, quasi tutte sono legate ad 
ambienti palustri (10 delle prime 11; Tab. 4). Le stesse conclusioni si possono trarre per 
soggetti contattati in epoca di passo. Questo dato CIA idea di quanto queste aree si stiano 
rarefacendo sul territorio, rendendo rare le specie legate ad esse. La presenza di specie rare 
sottolinea l’importanza conservazionistica di tale ambiente. La gestione del sit0 dowa quindi 
favorire lo sviluppo di un habitat palustre, con azioni volte a1 mantenimento della struttura 
vegetazionale ad esso collegata. 
La posizione che ciascuna specie assume nella classificazione di Brichetti e Gariboldi e, 
owiamente, assegnata dal Valore Totale Standard rilevato ma si puo verificare come tale 
valore sia, per la comunitii considerata, direttamente proporzionale al Valore Intrinseco ed a1 
Livello di Vulnerabilitd definiti per le diverse specie. Uccelli come lo Storno, la Cornacchia 
g-rigia e la Passera mattugia, che nella classifica occupano le ultime posizioni, sono state le 
piu comuni e generaliste anche in questo contesto. 
Per le 49 specie nidificanti nei 3 diversi anni di rilevamento, il punteggio medio del Valore 
Totale Standard & 4 1.03, che e poco hferiore al valore riferito all’intera M i a  continentale: 
49,l (Brichetti e Gariboldi, 1997). I1 Valore Totale Standard diventa 44.92 se si considerano 
tutte le 76 specie contattate durante I’epoca riproduttiva del triennio 1996-98. 

5. Ipotesi e prospettive gestionali 

L’importanza ecologica del sit0 in esame e la precaria situazione in cui si trova ne 
suggeriscono una pronta ed adeguata conservazione, attraverso interventi sia di carattere 
amministrativo sia gestionale. 
Dal punto di vista amministrativo si reputa necessaria l’estensione, da parte della 
Amministrazione provinciale di Vercelli, dei limiti territoriali della Oasi di protezione (vedi 
cap. l), gia ampliati ne1 1995, per ridurre l’impatto dell’attiviti venatoria sulle specie presenti 
ne1 sito. Attualmente l’ex allevamento ittico rappresenta il limite Est di tale Oasi di 
protezione ed e spesso fiequentato da cacciatori, che inevitabilmente arrecano disturb0 
all’intera comunitd ornitica, ed in particolare alle specie piu vulnerabili, quali ad esempio il 
Tarabuso (Alessandria et al., 1993). Va inoltre sottolineato come l’inserimento della “Palude 
di S.Genuario” nell’elenco dei siti di importanza comunitaria previsti dal progetto Bioitaly 
determini la possibilith di accedere a contributi comunitari, previsti dal Regolamento CEE n. 
1973/92 (LlFE Natura, vedi cap. 1). I progetti gestionali dovrebbero essere presentati 
all’autoritii nazionale competente (il Servizio Conservazione della Natura del Minister0 
dell’hbiente) per una prima valutazione a scala nazionale e da questa presentata alla 
Commissione Europea per l’approvazione definitiva. Cio puo incrementare la possibilia di 



gestire a fini conservazionistici il sit0 in esame, rendendo compatibili la valorizzazione 
ecologica dell’area ed una ricaduta occupazionale e finanziaria. 
Dal punto di vista gestionale possono essere fornite indicazioni per un piano di recupero e 
riqualificazione dell’area finalizzato a1 mantenimento della diversitti ambientale all’ interno 
del sit0 ed all0 scopo di ridurre l’irnpatto paesaggistico delle strutture artificiali presenti. 
Come evidenziato nei capitoli precedenti le specie di maggior pregio conservazionistico 
presenti ne1 sit0 sono legate a zone umide, che si stanno rarefacendo sempre pih su1 territorio. 
Si reputa quindi necessario creare nuovi microhabitat di tipo palustre all’intemo della zona 
studiata. Questo sarebbe possibile con interventi di ridotto cost0 finanziario, essendo gli 
invasi della parte sinistra dell’ex allevamento (ora prosciugati) gia strutturati per un utilizzo 
di questo tipo ed essendo presente una rete di tubature collegate ad una risorgiva. 
Una possibilitti potrebbe consistere nella creazione di un unico invaso, di maggiori 
dimensioni, che comprenda le aree 36-44. Questo invaso dovrebbe presentare profondia 
d’acqua variabili, in modo da permettere la formazione di una fitocenosi diversificata, ed un 
conseguente utilizzo da parte di numerose specie ornitiche : dove l’acqua e piu profonda 
anatre di superficie, limicoli dove e piu bassa ed acrocefali dove si sviluppa il canneto. La 
profonditti dell’acqua non dovrebbe superare i tre metri e la vegetazione presente sui bord 
dovrebbe consentire un accesso aereo con un angolo di volo non superiore a 30” (Lack, 1992). 
La restante parte degli invasi che ora sono prosciugati (aree 45-48) dovrebbero essere 
destinati all0 sviluppo di forme vegetali erbacee ed arboree, per permettere di mantenere il 
mosaic0 strutturale che, come 6 stat0 precedentemente segnalato (cap. 5), e fonte di diversith 
nei popolamenti ornitici. 
Un altro fattore importante da tenere in considerazione e l’evoluzione della vegetazione 
presente ne1 sito: come accennato nell’introduzione, le zone umide rappresentano stadi 
intennedi di un process0 evolutivo che porterebbe ad un progressivo interramento dei bacini 
d’acqua ed alla formazione di struthre vegetali piu mature, quali i boschi igrofili. Tale 
processo sembra sia in atto in molti degli invasi presenti nella zona in esame, con una 
progressiva diminuzione dell’acqua libera ed uno sviluppo massiccio della vegetazione 
palustre. Si reputa necessario adottare quindi, in alcune vasche, una manutenzione che 
preveda sfoltimenti e prelievo delle componenti morte della vegetazione, per mantenere uno 
sviluppo compatibile con le specie ornitiche legate ad ambienti palustri. 
La copertura a Phragmites sui bordi degli invasi fornisce un eccellente mezzo di rifbgio per 
gli animali e da notevoli possibilitti alimentari, per cui sarebbe necessario favorire lo sviluppo 
di tale specie negli invasi 3 e 4, che attualmente si presentano privi di qualsiasi copertura 
vegetale e non vengono quindi utilizzati dalla cornunitti avifaunistica. La vegetazione arborea 
che circonda numerosi invasi dzl effetti benefici come riparo e copertura, ma non dovrebbe 
esser lasciata dominare completamente : un lato dell’invaso dovrebbe essere tenuto libero, per 



permetterne l’utilizzo da parte di specie che si cibano SUI terreno. 

Fig. 23. Invaso n. 38 in via 1 colonizzazione & parte di forme arbustive. 

Fig. 24. hvaso n. 35, idoneo dl’installazione di un’isola gdlleggiante. 



Una struttura molto attrattiva per gli uccelli e rappresentata dalle isole che si trovano a1 centro 
dei bacini di tip lacustre (Lack, 1992 ; Zandonella Necca e Fasola, 1996); in esse 
preferiscono nidificare numerose spcie ornitiche perche vi trovano riparo da eventuali 
predatori terrestri. L’installazione di strutture galleggianti che permettano lo sviluppo della 
vegetazione palustre e un sistema eficace e poco costoso per andare incontro a tali esigenze, 
favorendo la nidificazione ; sarebbe opportuno fornire gli invasi 35,56 e 34 (Fig. 1) di queste 
piattaforme, anche di ridotte dimensioni, che andrebbero posizionate a1 centro della superficie 
di acqua libera. 
Le aree 51 e 52, destinate a pioppeto, pur non rappresentando un elemento cardine di quest0 
contest0 tenitoriale, costituiscono LUI fattore di intenruzione della monocoltura risicola 
circostante. I1 taglio simultaneo di tali boschi potrebbe alterare la fisionomia dell’area, 
provocando una riduzione della protezione strutturale nei confionti del centro del sistema 
conservazionistico qui identificato. Si reputa opportuno, in tal senso, suggerire una serie di 
tagli parziali, seguiti dalla messa a dimora di specie piu naturali (Pioppo nero), con il 
mantenimento del relativo sottobosco. Per ~n’opportuna rinaturalizzazione del sit0 in esame 

dovramo essere apportate alcune modifiche di tip0 strutturale: prima fia tutte l’eliminazione 
delle costmzioni in cemento, presenti soprattutto nelle aree 45-48. Si reputa necessario, 
inoltre, controllare ed aggiustare la recinzione che divide l’ex allevamento dall’estemo. Per 
meglio contenere l’accesso Q estranei a1 sit0 si considera utile estendere tale recinzione alle 
aree 58 e 49, cui viene regolarmente appiccato il hoc0 ad ogni primavera, con consegueme 
disastrose sia per le specie vegetali che per la nidificazione delle specie ornitiche. 
L7accesso di volpi, tassi ed altri animali sarebbe garantito dalla presenza di appositi fori nella 
rete, realizzati a livello del suolo, in punti stabiliti. 
In alcuni invasi sarebbe utile intervenire per ottenere dei bordi con minore pendenza, in 
almeno uno dei lati, per favorire l’accesso e l’utilizzo ad opera delle specie animali e la 
colonizzazione del canneto. Un ulteriore miglioramento sarebbe apportato dal ripristino delle 
strutture che permettono il controllo idrico dedi invasi. La regolazione dei livelli dell’acqua 
permetterebbe infatti la formazione di vasche con profonditii differenti ed una conseguente 
diversificazione nei poplamenti ornitici. I1 ricircolo dell’acqua, realizzato in modo graduale 
a1 di hori dell’epoca riproduttiva, porterebbe ad una migliore ossigenazione e quindi a 
migliori possibilith di sviluppo di forme animali e vegetali. 
In aggiunta a questi miglioramenti di tip0 ambientale potrebbero essere attuate una serie di 
misure volte a favorire la fruibilith del sit0 in e r n e ,  a1 fine di creare un centro di educazione 
ambientale. A tal scopo si potranno utilizzare gli edifici presenti come centro d’accoglienza 
per le attivitd didattiche, come laboratorio e foresteria. Per permettere di osservare le specie 
presenti senza mecare disturb0 si potranno costruire appositi capanti ed un’altana, da cui 
Sara possibile avere visione completa dell’area circostante. Si potrebbe realizzare un percorso 
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pedonale che attraversi parte degli invasi, con cartelli didattici inerenti le zone umide e le 
biocenosi ad esse collegate, con particolare attenzione alle specie presenti ne1 sito. Le visite 
potrebbero dare un introit0 economic0 in grad0 di sostenere parte dei costi di gestione 
dell’area e costituirebbero un momento formativo, soprattutto se rivolte a scolaresche. 
Non va dimenticato che lo scopo principale della gestione del sit0 6 la conservazione di 
questo habitat, per cui la visita dovrebbe riguardare solo parte dell’ex allevamento ed 
awenire esclusivamente in alcuni giorni della settimana. 
L’aspetto piu importante della gestione dell’area, oltre a quanto evidenziato per favorirne la 
conservazione, riguarda l’attivid scientifica volta all0 studio delle diverse componenti del 
biotopo. In campo ornitologico si potrebbero sviluppare ulteriori ricerche attraverso 
l’inanellamento, permettendo la coincidenza delle attivia scientifiche con finalit& didattiche 
e divulgative : e possibile infatti creare occasioni in cui il pubblico possa assistere alla attivith 
Cfi cattwa, marcatura e rilascio degli uccelli, con la guida del personale che ne illustri le 
motivazioni scientifiche. Infine attraverso ulteriori approfondimenti della analisi avifaunistica 
condotta in questo contest0 si potranno fornire indicazioni sdla dinamica delle popolazioni 
studiate. 

6. Conclusioni 

Lo studio condotto sulla “Palude di S.Genuario” ha permesso di definire i popolamenti 
ornitici presenti in LUI sit0 di importam comunitaria, arrivando a descrivere la comuniti 
nidificante, quella svernante e le specie di passo. 
Sono state contattate in totale 107 specie ornitiche, per ciascuna delle quali 2: stata redatta una 
scheda di confionto tra i rilevamenti effettuati ed i dati disponibili in letteratura. I rilevamenti 
sono stati condotti durante tre anni : 1996,1997,1998, che sono stati a lor0 volta suddivisi in 
epoca riproduttiva (comprendente il periodo Marzo- Ottobre) e svernamento (per il periodo 
Novembre - Gennaio). 
I1 numero Cfi specie osservate durante il periodo riproduttivo e comprensivo di soggetti 
nidificanti probabili, soggetti presenti ma non nidificanti ed individui riscontrati solo durante 
i movimenti migratori. Ne1 corso di tale epoca del 1996 la comunitsi omitica e risultata 
composta da 48 specie complessive, di cui 38 nidificanti. La stagione riproduttiva successiva 
e stata caratterizzata dalla presenza di 65 specie complessive, di cui 44 nidificanti, mentre per 
il 1998 sono state considerate 49 specie nidificanti su un totale di 75 contattate 
complessivamente. 
I1 totale dei contatti ottenuti e stat0 superiore nei primi due periodi riproduttivi (5408 ne1 
1996 e 15270 ne1 1997), essendo state realizzate, in tali stagoni, un numero di sessioni 
superiore (30 ne1 1996,31 ne1 1997 e 17 ne1 1998). La media dei rilevamenti per giomata 
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utile e stata, invece, di gran lunga superiore ne1 1997 (509 soggetti , in confionto a 174.45 ne1 
1996 ed a 214,12 ne1 1998), per la presenza, nell’area, di un dormitorio di Storni. 
Le valutazioni sulle presenze omitiche relative ai due periodi invernali esaminati (1996-1997 
e 1997-1998) hanno permesso di contattare 53 specie svernanti ne1 primo anno di indagme, 
con un totale di 3070 contatti complessivi, e 61 specie presenti durante l’inverno successivo, 
caratterizzato da 4 186 rilevamenti in totale. 
I1 numero di specie censite e andato via via aumentando, in ogn~ stiqgone successiva. La 
ridotta differem, tra inverno ed epoca riproduttiva, nei totali delle specie censite e indice di 
stabilitti della comunitti esaminata. 
Il metodo di rilevamento piu opportuno per valutare le presenze delle specie avifaunistiche si 
e rivelato essere, in questo contesto, il rnappaggo, supportat0 dall’utilizzo di richiami 
registrati e da una sessione di inanellamento, mentre si e rivelata inutilizzabile la tecnica dei 
transetti. 
Per descrivere la comunitti omitica in termini di diversitti di specie sono &ti applicati, ai ciati 
relativi ai contatti del period0 115 - 5M di ciascun anno, indici non parametrici. Tali indici 
hanno pennesso di riscontrare un elevato grado di diversitti, ed un ridotto grado di dominanza, 
per la comunitit ornitica nidificante ne1 1996 e ne1 1998, con differenze minime tra i due 
periodi. Per le specie nidificanti ne1 1997 si sono ottenuti valori, relativi agli stessi indici di 
diversitti, inferiori a causa della presenza della specie piu comune, lo Storno, che e stata 
contattata con un numero considerevole di soggetti, condizionando la comunitti ne1 suo 
complesso. Per valutare l’effetto che tale presem aveva sul rest0 delle specie sono stati 
applicati gli indici s e m  tener conto di questa entiki, ottenendo ne1 complesso valori piu 
elevati e molto simili nei diversi periodi. Quest0 ad indicare che le variazioni nei valori di 
tali indici erano date proprio da tale fattore e che lo stesso non condizionava particolarmente 
la nidificazione delle altre specie, visto che i valori di diversitti erano simili nelle differenti 
comunitd s e w  lo Storno. 
L’analisi della struttura del poplamento ornitico attraverso l’applicazione degli indici non 
parametrici ha dato risultati pia efficaci di quanto ottenuto tramite il confronto con le curve 
tip0 di distribuzione delle abbondanze relative, che solo in un caso, ne1 1996, hanno 
dimostrato associazione con la struttura della comuniki in esame. E’ stat0 possibile 
evidenziare che fanno parte di questa cornunitit omitica specie di elevato valore ecologico, 
confermato dall’inserimento di un numero consistente di esse negli elenchi di specie degne di 
parkolare tutela ai sensi di Direttive Comunitarie, di Convenzioni Internazionali, e della 
Lista Rossa delle specie italiane, nonche nelle specie segnalate da Tucker e Heath (1994) 
come di interesse conservazionistico a livello europeo. Esaminando la classifica proposta da 
Brichetti e Gariboldi (1992 e 1994) delle specie nidificanti in Italia si C arrivati a concludere 
che la componente pi3 significativa della comunitti o i t i ca  6 legata ad ambienti palustri, 
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anche se notevole importanza deve essere data alla presenza di un mosaic0 di tipologie 
strutturali differenti. Tra le specie piu significative sono presenti, come nidificanti, il 
Tarabuso, 1'Airone rosso, il Voltolino, il Falco di palude, il Migliarino di palude, il 
Cannareccione, il hdolaio; tra quelle presenti in period0 invernale si segnalano il Forapaglie 
castagnolo (per cui la Palude di S.Genuario e l'unico sit0 accertato di svernamento in 
Piemonte), I'Airone bianco maggiore, il Tarabuso, 1'Albanella reale, mentre tra le specie 
segnalate durante il passo migratorio quelle piu rare sono il Pettaznuro, il Forapaglie, la Balia 
nera ed il Nibbio reale. Le specie avifaunistiche presenti, per la lor0 raritii, devon0 
assolutamente mere tutelate, attraverso la conservazione del sito. Si possono adottare, a tal 
fine, interventi di carattere amministrativo e gestionale, volti a1 miglioramento delle 
condizioni ambientali e ad un utilizzo dell'area compatibile con la tutela delle specie presenti. 
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ALLEGATO 1. Totale rilievi effettuati ne1 period0 1/3 - 31/10 del 1996. (X = specie nidificanti) 
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ALLEGATO 2. Totale dei rilieti effettuati nel pehdo 11’1 l/l 9% - 2&2/199?. 
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6 6 3 1 2 1 0 3  1 7  1 1 2 1 3 0 1 8 3 4 3 3 2 0 2 1 1 2 6  7 7 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 7 5 3 3 4 6 7 5 8 8 2 9 7 8 4 5 4 6 3 8  
1 2 2 1 1 0 1 0 1 2 3 2 3 2 1 1 0 2 3 3 4  
3 3 4 5 6 6 7 8 6 9 1 5 1 1  10 8 13 Q 7 11 4 4 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 13 12 11 12 7 8 10 9 7 13 11 10 8 8 8 10 11 10 7 9 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 2 2  
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  
0 0 0 0 2 2 1 1 2 0 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 0  
1 1 0 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0  
4 4 3 2 4 3 4 2 2 4 3 3 3 2 3 1 3 2 3 4 2  
6 4 2 2 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 3  
4 5 4 6 4 6 5 4 5 4 3 3 6 6 9 1 3 1 5 8  11 9 1 5  
2 1 0 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 4 6 0 2 5  
0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 1 2 1 3 1 8 1 8 1 5  8 4 Q 7 8 2 12 7 8 9 4 3 7 1 8 1 4  
2 2 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 1 2 2  
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 2 0 0 0  
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 1 6 0 0 9 2 2 2 4 0 0 0 0  
1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1  
0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 0 0  
0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1  
1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0  
3 2 6 3 6 4 4 6 3 3 4 5 4 7 3 5 4 6 6 0 0  
0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0  
2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 5 4 4 2 1  
1 1 3 3 4 4 5 5 5 6 6 8 6 6 8 4 5 6 6 2 0  
0 1 1 0 1 2 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 2 2 1 0  
1 0 2 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 2 1  
4 4 4 3 5 4 4 3 3 6 4 4 6 S 4 4 3 4 4 4 3  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 1 2 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 2 0 0  
0 0 1 1 4 4 5 6 6 8 7 6 8 7 7 6 6 6 2 0 0  
0 1 2 3 4 4 6 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 2 2 1  
0 0 0 0 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 0  
0 0 2 2 3 3 4 3 5 2 3 4 3 3 2 2 4 4 2 1 0  
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
4 3 3 4 5 2 4 4 5 5 4 6 3 5 7 6 3 3 4 4 5  
0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 2 1 2 0  
2 1 3 5 2 0 3 2 2 2 1 3 4 6 7 5 6 8 6 4 2  
4 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 6 6 4 5  
0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0  
0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 2 1 1  
1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2  
1 0 2 1 1 1 0 2 1 0 2 1 ~ 0 1 1 1 2 2 1 2  
5 3 11 6 9 8 S 7 6 7 10 8 9 1 2 1 1 2 9 4 8 3 5 2 8 1 5  7 
3 6 8 8 6 11 13 32 15 250 550 BW 700 rsm ,ma tsw rem mw 800 3W 200 
7 12 18 20 18 15 8 9 7 13 16 17 14 14 9 8 20 18 14 12 16 
1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2  
6 6 6 4 8 5 6 6 7 9 4 5 4 3 6 6 4 5 5 6 7  

107 115 136 160 164 148 155 170 154 455 733 778 894 w s  wo? t i i d  w.s 769 435 327 

APRlLE MAQQK) QlUQNO LUGLK) OlTOBRE 
27 2 8 16 
0 1 0 1  
0 0 0 0  
2 0 0 0  
0 0 0 0  
2 4 0 2  
0 2 1 0  
0 0 0 0  
0 3 0 0  
8 1 1 8 2 2  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
2 0 1 1  
0 1 1 1  
0 0 1 1  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
3 3 3 4  
4 3 0 0  
12 7 11 6 
5 2 2 0  
0 0 0 0  
5 1 2 6 6  
1 2 1 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
1 2 2 1  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
1 1 1 0  
1 1 1 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
2 2 1 4  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
1 3 3 5  
3 4 4 3  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
1 2 1 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
2 5 8 3  
0 0 0 0  
6 7 1 0 9  
7 1 1 5 7  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
1 2 1 2  
1 0 0 1  
8 1 2 6 8  
4 3 2 5 0  
19 22 30 16 
2 4 5 9  
4 8 1 1 3 8  

148 137 131 152 

26 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
5 
0 
6 
1 
0 
12 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
14 
9 
0 
0 
3 
0 
5 
3 
34 
7 
60 
192 

34 
37 

276 
6 

130 
39 

1 49 
6 

306 
5 
1 
2 
1 

56 
7 
9 

19 
21 
88 
35 
204 
51 

2 
267 
34 
1 

62 
2 
1 
1 

106 
36 
20 
24 
31 
9 

19 
9 

62 
92 
22 
39 

118 
3 

52 
91 
66 
38 
52 
3 

130 
17 

127 
111 
16 
18 
26 
29 
340 

1 W 8  
447 
66 

264 

a2 

15270 tot. gemmle 
w 9  media 



ALLEGATO 4. Totale dei 

0od.Euing NomeitaLno 

rilievi effettuati ne1 period0 1/11/97 - 28/2/98. 

DATE 97-98 
NOVEMBRE 

3 13 20 
2 1 4  
0 2 1  
0 0 0  
5 6 2  
2 3 1  
1 2 2  
0 6 14 
28 32 40 
1 1 0  
1 0 1  
0 0 0  
0 1 2  
0 1 0  
0 0 0  
1 2 0  
4 3 3  
7 6 9  
1 2 0  
0 0 2  
0 0 0  
0 11 4 
13 9 0 
0 3 1  
0 0 0  
0 0 0  
1 1 2  
1 1 1  
1 1 0  
1 1 2  
2 0 1  
2 0 0  
5 3 4  
5 7 10 
4 6 2  
6 9 8  
3 4 2  
8 0 2 2  
0 0 0  
1 0 0  
0 0 0  
4 3 4  
1 1 1  
6 9 1  
7 5 4  
1 0 0  
7 11 9 
11 15 16 
6 8 7  
7 5 6  
1 2 0  
2 0 0  
4 10 8 
2 0 0  
40 28 19 
18 35 20 
0 0 0  
3 7 12 
5 6 11 
3 1 2  
0 0 0  
4 0 4 4 6 0  
274 314 326 

DlCEMBRE GENNAIO FEBBRAIO 
29 5 1 3 2 3  9 1 7 2 6  3 1 0 1 8 2 6  
0 0 3 4 1 2 2 4 4 2 2  
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0  
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 0 5 2 8 1 3 5 5 4 8 3  
0 0 1 3 2 4 3 1 4 3 1  
0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2  
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
34 33 16 41 t38 45 38 46 42 19 20 
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1  
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0  
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  
1 1 0 2 0 1 2 0 1 1 1  
1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1  
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1  
5 1 6 4 4 3 4 3 3 3 3  
7 10 6 6 6 5 7 5 4 5 4 
2 0 2 2 2 1 0 2 0 1 2  
2 0 0 1 4 6 0 0 0 3 3  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6  
6 0 0 1 1 9  3 0 2  4 0 2 
10 15 14 0 7 9 4 4 20 20 11 
0 0 3 2 2 1 3 1 1 2 3  
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
0 0 4 0 0 0 0 3 0 3 0  
0 3 1 1 1 2 2 0 1 2 2  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1  
1 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0  
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1  
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0  
2 2 1 2 3 2 3 1 2 5 3  
9 8 6 6 7 5 7 3 3 4 4  
I 4 3 6 3 5 6 3 4 2 0  
10 6 5 5 6 5 5 3 4 6 5 
1 2 1 4 3 2 3 1 4 1 1  
1 8 3 2 2  0 3 5 2 0 2 3 1 
0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0  
0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0  
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
5 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3  
1 0 1 2 1 1 2 1 2 2 3  
1 6 4 5 4 4 5 3 6 7 5  
3 8 4 10 4 6 3 3 2 2 0 
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0  
13 I 8  8 0 10 9 12 8 12 7 3 
12 19 21 11 9 I 6  18 I 6  I 9  5 1 
12 4 6 4 6 8 7 5 7 4 8 
9 6 2 14 4 5 5 6 4 8 5 
2 4 4 3 1 2 2 3 1 3 2  
1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2  
15 20 8 13 I8 11 8 9 12 8 5 
6 0 0 10 12 6 9 4 2 5 7 
16 22 18 32 20 24 21 16 24 31 19 
26 42 19 54 53 49 52 19 11 21 24 
0 4 2 4 5 2 3 2 3 3 4  
0 9 1 2 8 1 2 2 0 1 2  
6 5 3 2 4 2 3 5 4 3 6  
3 0 2 4 0 0 2 0 0 0 1  
0 0 4 0 6 5 2 0 5 0 0  
80 50 43 57 56 52 48 30 29 27 20 
331 358 244 314 364 336 311 231 251 245 211 

31 
11 
2 

14 
28 
15 
21 

499 
8 

10 
2 

13 
1 
2 
1 

55 
87 
11 
21 
10 
52 

136 
22 

2 
10 
I9  
14 
9 

12 
8 
6 

38 
84 
49 
03 
32 
98 
0 
4 
1 

46 
I 9  
78 
61 
4 

121 
IS 
92 
88 
30 
16 

149 
63 
330 
448 
32 
E8 
65 
18 
22 
636 

4188 bble 
299 media 



ALLEGATO 5. Totale rilievi ei 

90 svassnmaggare 
950 X Tambuso 
980 X Tarabusim 

1040 Nmoas 
1W SpsnaaufFetIo 
1110 AmneguardabllOi 
1190 Ganetta 
1220 Aironecan~bm 
1240 X Aimnsmm 
1840 Alzwda 
1860 x Gemammale 
1910 Ma~za~oh 
1940 Mestobne 
2380 N W o b  
2600 X FalcoGpeiude 
287o posm 
3040 Gheppo 
3100 X lodolsb 
3940 X Fagam 
4070 X FWck&k~m 
4080 X Voltobm 
4240 X Galltnelad'acqm 
4290 X Folaga 
5190 Becraocm 
6650 X PlaKnetWramb 
6700 X colombecrm, 
6840 X Toitmdalcolbre 
6870 T ~ ~ t ~ r ~ & v a t i ~ a  
7240 x clmio 
7350 X Bsrbsgarn 
7570 X CNBtta 
7610 X AUacoo 
7950 RondDne 
8310 X MarbnpesMtoR 
84M) G~awne 
8480 x upupa 
8480 X Tonlrmb 
8560 x i=lc&Jvw& 
8760 Plcdroross~msggare 
9920 X Rondine 

10010 Bakstwxlo 
10170 ClbItola 
10200 x Balemahnca 
1m x sarnolo 
11040 x us@ldo 
11130 whurum, 

11220 x ccdroseo 
11370 St~eodm 
11870 X Merb 
1"l X Usgmlodi fme 
12430 Forapagk 

12500 x CamaOLa- 
12510 x camalola 
12530 x camareawne 
1m x can0pum 
I2750 x sterpzz& 
12760 Beccako 
12770 x capnrm 
13110 Lulplccob 
13350 x Plgllamogche 
1349c) Barnera 
14820 X Cmctamib 

14640 x Cndaycgra 
15080 X Rgagoro 
15150 X A w l a p m t a  
15390 x Ohendsa 
15490 x osna 
15670 x canacdragw 
15820 x stom, 
15812 x %sserad'nalla 
IS80  x Pasbwamamrgra 
18490 X Verdone 

ffettuati ne1 period0 113 - 31/10 del 1998. (X = specie niWicanti) 

DATE 1% 
MARZO 

2 $3 
0 0  
1 2  
0 0  
0 4  
0 0  
0 0  
I 9  3 
I 1  
0 0  
0 0  
25 42 
0 0  
0 0  
0 0  
0 1  
0 0  
2 0  
0 0  
0 1  
4 4  
0 0  
3 5  
I 2  
5 6  
3 8  
3 1  
0 0  
0 0  
0 0  
0 0  
0 0  
0 0  
0 0  
3 1  
0 0  
0 0  
0 0  
7 1  
0 1  
0 0  
0 0  
0 0  
1 2  
4 3  
0 0  
0 0  
0 0  
0 0  
1 2  
4 3  
0 0  
0 0  
0 0  
0 0  
0 0  
0 0  
0 0  
3 5  
4 6  
0 0  
0 0  
5 5  
1 6  
0 0  
0 0  
1 3  
2 2  
4 9  
5 4  
2 1  
2 3 2 2  
5 4  

38 
APRllE MAOGK) 

21 30 6 12 17 23 2 8 
0 0 0 0 0 0 2 0  
0 2 2 2 2 2 2 2  
0 0 0 0 0 0 0 3  
3 3 12 15 S9 17 12 0 
0 0 0 0 1 0 0 0  
0 0 0 0 1 0 0 0  
8 2 1 3 5 2 0 6  
2 1 0 2 1 3 3 4  
0 0 4 5 6 4 7 6  
0 3 0 0 0 0 0 0  

6 0 4 3 9 9 8 7 6 8  
0 12 2 0 3 0 2 0 
0 0 0 0 6 0 0 0  
0 0 0 0 1 2 0 1  
1 2 2 4 4 4 4 2  
0 0 0 0 1 0 1 0  
1 0 0 0 1 0 0 0  
0 0 0 0 2 1 2 0  
2 1 1 1 1 1 1 2  
4 5 3 2 1 1 2 2  
3 6 5 2 1 2 0 1  
6 4 5 7 7 8 5 6  
1 0 2 1 1 2 2 1  
8 5 0 0 0 0 0 0  
10 30 18 21 11 4 7 14 
3 4 1 1 2 2 1 1  
2 3 1 2 2 0 2 1  
0 0 0 0 0 0 2 2  
0 1 3 4 4 2 3 4  
0 0 0 0 0 1 0 0  
0 0 0 1 0 0 0 0  
0 0 0 1 0 0 0 0  
0 0 0 0 1 5 0 8 2 0 0 0  
2 1 2 1 1 1 2 1  
0 0  0 0 0 0 0 3 0  
0 0 0 0 1 1 2 1  
0 0 0 0 1 2 1 1  
1 1 2 1 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 1 0 0  
0 3 5 3 6 5 4 6  
0 0 0 0 0 0 0 3  
0 0 2 0 0 0 0 0  
3 3 1 2 2 3 1 1  
5 2 2 1 1 1 2 1  
0 0 0 0 1 1 3 5  
0 3 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 3 2 1 1  
0 0 0 0 1 3 0 0  
3 2 0 1 1 2 1 2  
4 3 5 5 4 4 3 4  
0 0 0 0 1 0 1 0  
0 0 0 0 0 0 0 2  
0 0 0 0 0 0 2 3  
0 0 0 2 2 3 3 3  
0 0 0 0 0 0 2 4  
0 0 0 0 2 2 2 3  
0 0 0 0 0 0 0 0  
3 6 6 6 5 5 6 4  
5 6 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 2 2  
0 0 0 0 2 3 0 2  
4 5 3 3 2 2 0 3  
5 3 2 1 0 2 2 1  
0 0 0 0 0 0 2 1  
0 0 0 0 0 0 0 3  
5 2 2 1 2 1 1 1  
0 2 2 2 2 1 1 0  
8 6 6 5 7 8 1 1 1 3  
8 11 8 11 20 15 9 10 
0 2 2 1 0 1 1 0  
18 20 18 16 15 20 18 10 
5 3 3 2 1 2 1 1  

GlUGNO LUGLD 
1 6 2 2 1 9 1 7 2 5 3  
0 0 0 0 0 0 0  
I 2 2 2 1 0 2  
3 3 4 4 3 4 3  
I 2 7 13 9 18 18 
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
4 3 7 5 6 6 4  
3 1 0 2 1 3 2  
7 9 9 7 11 9 18 
0 0 0 0 0 0 0  
10 I1 9 9 13 24 21 
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
2 1 1 2 1 1 2  
0 0 1 0 0 0 0  
1 0 0 1 0 0 1  
0 1 1 2 0 1 1  
2 0 1 1 1 1 1  
3 2 2 1 3 2 2  
0 2 0 0 2 1 0  
4 4 5 2 9 6 5  
2 2 1 0 2 1 2  
0 0 0 0 0 0 0  
6 5 9 3 1 5 6 1 2  
2 1 1 1 0 1 2  
I 2 0 1 1 3 3  
0 0 0 0 0 0 0  
4 4 4 3 3 4 3  
0 1 0 0 0 0 0  
0 1 0 0 0 0 0  
0 1 0 0 0 0 0  
0 0 1 1 0 0 0 0  
1 1 1 2 2 1 2  
0 0 0 0 0 0 0  
1 1 1 0 1 1 2  
1 1 2 2 1 1 2  
1 1 1 1 1 1 2  
0 1 0 0 0 0 1  
3 7 5 6 3 4 6  
5 0 0 7 0 0 0  
1 1 0 0 0 0 0  
2 2 3 4 1 1 2  
1 1 1 1 1 1 2  
6 6 6 6 6 6 5  
0 0 0 0 0 0 0  
0 1 2 2 1 0 1  
0 0 0 0 0 0 0  
1 1 1 1 0 1 2  
4 4 5 3 4 4 4  
0 0 0 0 0 0 0  
5 5 4 4 5 5 5  
4 4 4 5 5 5 5  
3 3 4 4 4 5 5  
4 4 5 5 4 2 3  
3 4 3 5 3 3 3  
0 1 0 0 0 1 1  
4 6 5 4 6 6 5  
0 0 0 0 0 0 0  
2 1 1 2 0 1 2  
0 0 0 0 0 0 0  
2 2 4 6 5 0 7  
3 1 0 2 2 3 5  
2 1 1 1 1 1 2  
2 2 1 0 1 1 2  
1 1 0 1 0 1 2  
2 1 1 2 2 1 2  
8 9 7 5 6 3 8 5 2  
18 21 35 45 32 16 28 
1 1 1 1 0 1 2  
8 9 13 16 15 19 16 
0 1 2 1 1 1 2  

2 
27 
27 

231 
I 
1 

84 
30 

104 
3 

314 
19 
6 
4 
34 
3 
7 

11 
18 
43 
25 
89 
23 
24 

182 
27 
24 
4 

46 
2 
2 
2 

389 
25 
50 
12 
15 
19 
4 

66 
15 
4 
34 
30 
51 
3 

14 
4 

22 
67 
2 

35 
37 
41 
33 
33 
3 

85 
21 
13 
7 
58 
39 
12 
12 
25 
25 

202 
298 
17 

276 
35 



ALLEGATO 6.  Elenco delle caratteristiche relative alle specie rilevate ne1 sito di studio. comprese nell'avifauna nidificante in Italia (da Brichetti e Oariboldi, 1997). Legenda net testo. 
CobnM 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I 7  18 19 20 21 
~urtng Noma hiinno Nome schniUko conrkt.nrr SPEC CACCIA C E E l  CEEZ CEE2blr CEE3 CEE3bh BERNAI BERNA2 BONN2 PCLASS V T S  V I  L V  V A  L R  

mln m i x  
TO Tuftalto TeChYbaPIue ruReolHa 1000 3000 X 171 42.4 1.38 0.05 0,008 

PodkOpS crhkiua 550 3000 203 38.1 1.21 0.05 0,03 X 
X 

90 Svasw maggkm 
61 61.6 1.87 0.2 0,024 X 720 Cormomna PbabcmCorax cerbe 30 500 

eso TII~INIW 8oburua w h r l a  20 30 3 X X 2 90.5 2,66 0,4 0,009 X 
980 Tinbush0 hrobrychuo mbulua 1000 2000 3 X X 107 52,4 1,72 0.05 0,008 X 

I040 NWore Nycllcor.* nycikomx I4000 21000 3 X X 121 50,4 1,63 0.05 0.03 
io80 S g m s  ciunatto Ardwb ramM.8 200 500 3 X X 59 82,l 1,89 0,2 0,015 X 
1110 Almnegwrdabuol BubUkU8 lbls 2 380 X X 83 56P 1.8 0,f  0,03 X 
1190 Qarzatb Egrena 04neiia 6000 15000 X X 94 54.6 1,78 0,05 0,02 
1210 A h n e  bhW0 maggbm Egmm elb4 0 24 X X 27 69,2 2,24 0.1 0,005 X 
1220 Almne canorlno Ardee Cherne 1WO 3000 X 136 47,5 1,49 0.1 0,02 X 
1240 Alrone mew Ardee purpurne 350 700 3 X X 25 6e.e 2.15 0.2 0,005 x 
1840 A k 8 V O h  Ansa cncca 30 60 X X X X X 70 60.4 1.93 0 , l  0,02 X 
1860 Qennano reah An08 pblyrhynchos 10000 20000 X X X X X I82  43.6 1,45 0 0,028 
I910 MarzalOh Anas Wequeduh 200 300 3 X X X X 72 59,7 1.9 0.1 0,023 X 
1940 MeODbM Anas cWpeak 100 200 X X X X X 60 61.9 1.97 0.1 0.028 X 
2310 Fako pecchhlolo Pernls ~ P ~ O N S  500 800 X X X 134 47.9 1,52 0.1 0,005 X 
2380 Nibbb brUM Mllvus mbmna 700 I000 3 X X X 158 44,l 1,43 0,05 0,015 X 
2380 Nlbbb nab MIkua mwua 70 150 X X X 19 72 2.23 0 2 0.01 X 

2600 Fako dl palude Chus aerughosur 50 100 X X X 38 66.6 2,05 0.2 0,008 X 

2890 Splrfbre AcclpllBr nlaus 2000 3000 X X 166 42.9 1.4 0.05 0,005 X 
2870 Pobna Bubo bubo 2500 5000 X X I43  46,3 1,51 0,05 0.009 
3040 Qhoppb Fako Unnnnculus 5000 10000 X X 141 46,4 1,s 0.05 0,023 

3100 Lodolab Feko subbuko 250 500 X X 109 52,7 I,68 0.1 0.005 X 
3940 Faahno PheSIanUa cokhkus I000 10000 X X X X 242 26 0.86 0 0 2 3  
4070 Porcigibne Ranus acqueikua 3000 6000 X X X 130 48.3 1.5s 0 , l  0.008 
4080 Vollalino Poneno wnena 50 200 X X 37 66.7 2.06 0.2 0,001 X 
4240 QaMneR d'acqua Gallhuk, cnbmpus 80000 150000 X X X 221 34 1,14 0 0.013 
4290 FoIaga Fume etn 5000 12000 X X X X 165 42,9 1.45 0 0,005 
4930 PsvonceHa VanedUa venellus 600 1000 X X X X 123 498  1.56 0.1 0,026 X 
5190 Baccacclno e a r n a p  gaiimago 0 1 X X X X X 53 65 2.8 0.1 0,013 X 
5820 Qabbhno comune Larus rudmundua 500 1000 X X 80 58.1 1,66 0.1 0.02 X 
6150 Sbrna comuM Sterna hbundo 4000 5000 X X 
6650 Pkcbne tomblo Columbe #vh domesika 3000 7000 
6700 Cobmbaccb Columba palurnbus 10000 20000 X X X 230 31,4 1.0s 0 0,005 
6840 Toltora daIcoHIra orientals SbspiopeNs decaocio 30000 I00000 3 X X 245 22.5 0.69 0.05 0,023 
8870 ToRora wbatkr Sbsptopelh iuriur 50000 I00000 X X X 222 34 1.15 0 0.002 
7240 Cucub Cuculus canorus MOO0 50000 X 210 36.4 1.17 0.05 0,013 
7350 Barbagbnnl Tyro alba 6000 12000 3 X X 146 46.1 1.43 0.1 0,033 X 
7670 CMem Aihene noctuo 10000 30000 3 X i s e  44 1.37 0.1 0.023 
7610 Albeco SMX eUIc0 5000 I0000 X 169 42,6 1,32 0.1 0,023 
7670 Qufo comune Aab oiua 2000 5000 X 142 46.4 1,45 0, l  0,023 X 
7700 8WClaC8pW CapMubus europaeua 5000 15000 2 X X 154 44$ 1.4 0,l 0,013 
7950 Rondone Apus epuo 500000 1000000 X 204 37.8 1.22 0.05 0,013 
8310 Ma~thpeuatora Akedo atthls 4000 8000 3 X X 124 49,8 1.18 0 , l  0,006 X 

9460 Upup. upupaepops 5000 10000 X 178 41.3 1.34 0.05 0.01 
8480 Tonkolo Jynx brqulna 20000 40000 3 X 172 42.3 1.38 0.05 0,005 
8560 Pkchbvarda Pkus Vkklls 5000 10000 2 X 137 47.3 1.5 0.t 0,005 

2610 AkaneHI rails CIIEus cyaneua X X X 

3090 Sme?lglb FSkO cohrmbrr/ud X X X 

54 64,3 1.96 0.2 0.02 X 

8400 Qrwcbns Il(emp.9 ephsbr 2000 4000 3 160 4 3 8  1.41 0,05 0,025 



8780 Pkchb m860 msggbre 
m20 Rondme 

10010 E.brtNccb 
10110 P i i s  
10140 S p b w l o  
ioim cutmitola 
10190 Balbrh. gislin 
l02W Eafbrh. Msnca 
1wBo Wbcbb 
10840 Parsers seopabta 
1oBBo Patimaso 
11040 u*nob 
11080 Pettsawro 
11220 Codkosao 
11370 siimlno 
1 I870 Medo 
l l9ao CSDau 
lZW!l  Tordo bo(tsccb 
12010 Tordo aprab 

12020 Tordek 
12200 Usbnob di fhme 
12410 Fomppgla csshgnob 
12430 Foreppglis 
12500 Csnnabh verdognoin 
12510 Cannabin 
12530 Cannamebrm 

l Z 5 0  Stsrplnob 
12780 W f o o  
12770 Caphers 
13110 Lul pkmk 
13140 Rag& 
13150 Fbnrmlno 
13350 Piphmosae 
13480 Eats M)PP 

14370 Codibugnob 
14820 CincSrdls 
14640 Cinchkgra 
14900 PendoRno 
15080 Rigogob 
15150 Avein piccola 
15380 Qhhnda!! 

15870 COIMCC~~ gripis 
15820 stom0 
15812 P a w n  d'llab 
15980 Passera rnrtblpia 
18% Fringuelb 
18380 Peppoin 
184W VerreiEno 
1846U Verdone 
18530 CwdadeYmo 
18540 Lucorlno 
18770 MlgUsrino di p a W  

1 m  callapino 

15480 ~szn 

3 

X 
2 

X 
X 
X 
X 

X 

3 

3 X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

lag 
225 
227 
67 
173 
170 
195 
207 

219 
169 
229 
232 
28 
201 
135 
248 
188 
214 

138 
182 
78 
17 
152 
127 
100 
187 
175 
191 
239 
217 
206 
180 

X 224 
X 

213 
187 
241 
163 
226 
151 
208 
233 
244 
247 
231 
243 
236 

228 
234 
240 
133 
Q2 

40,l 1,3 0.05 0.008 
335 1,06 0,m 0.025 
32,7 1.05 0.05 0.008 
85.5 2.11 0,l 0.M x 
42,3 1.38 0,05 0,WJ X 
42.6 1.39 0.06 O,W5 
39,8 1,3 0.06 0 
37.2 1.21 0,05 0 
34,2 1.11 0,05 0 
38,4 1.28 0.05 0,005 
32,3 1.04 0,05 O,W5 
31 1 406 0 

88.8 2,21 0.1 0,023 X 
349 1.27 0.05 0 
47,8 1.58 0.05 0,005 
22,l 0.73 0 0.02 
40.4 1,25 0,l 0.02 X 
38,l 1.2 0 0,023 

4 7 , ~  1.49 o,i o m  

59 l ,9  0, l  0 x 
73 2.27 0 2  0,005 X 

44.8 1.48 0.05 0.01 X 
49 1,58 0.1 0 

63.8 1,72 0,l 0,005 X 
38.8 1,3 0.05 0 

40.1 1.3 0.05 0.01 
28.8 0,91 0,05 0,or 
35 1.33 O,C6 0,006 

97B 1.22 0,05 0,005 
41,4 1.35 0,05 0.005 
33.8 1.09 0.05 0 

38,3 1.22 0.05 0,01 x 
41 1.33 0,05 0.01 X 

27.8 0,88 0,05 0,013 
43,2 1.41 0.05 0,005 
33 1.07 0.05 0 

45.1 1.43 0.1 0 
38.8 1,24 0 0.W 
31 1.03 0 0.21 

24.8 0.81 0 0,024 
213 0.72 0 0.02 
31.1 1.03 0 O,M4 
24.7 0.82 0 0,019 
29.9 0.99 0 0,022 

31,Q 1,02 0.W 0.01 

27.9 0.88 0.05 0,015 
48,l 1.51 0.1 0.02 X 
55.5 1.78 0,l 0 X 

41,2 1.34 0.05 0,005 

42 1.37 0.05 0,035 

31 o m  0.05 0.01 
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