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Obiettivi:

✓ Censire  paesaggi, pratiche agricole, 
conoscenze tradizionali ritenute di particolare 
valore

✓ Promuovere attività di ricerca relative a: 
salvaguardia, gestione e pianificazione del 
paesaggio rurale

✓ Preservare la diversità bio-culturale

✓ Valutare significatività, integrità, vulnerabilità
e permanenza pratiche agricole storiche

✓ Non determina vincoli ma stimola programmi 
di sviluppo e partecipazione comunità locali

Il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici e delle Pratiche Agricole e 
Conoscenze Tradizionali

Il Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 ha istituito presso il Ministero delle  Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: 
• l'Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (ONPR)
• Il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali

Iter di candidatura:

Scheda di preselezione

Dossier definitivo

Valutazioni scientifiche

Valori attribuiti dalle comunità, dai 
soggetti e dalle popolazioni 

interessate

Iscrizione nel Registro Nazionale













Decreto Interministeriale n°6899 del 30 giugno 2020 concernente la salvaguardia 
dei vigneti storici o eroici

in attuazione della Legge n°238 del 12 dicembre 2016 (Testo Unico della Vite e del Vino)

Art. 2 Definizione dei vigneti eroici o storici

Si definiscono storici, i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata
superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è
caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli
ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed
economici.

Art. 3 Criteri per l'individuazione dei vigneti eroici o storici

(…) Sono, altresì, considerati storici: i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel
Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purché' la viticoltura
costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche
principali dell'iscrizione (…)



Obiettivi:

✓ Identificare e salvaguardare i sistemi 
agricoli di importanza globale e i 
paesaggi, la biodiversità, i saperi e le 
culture ad essi associati

✓ Paesaggi ricchi in biodiversità risultato 
del co-adattamento delle comunità 
contadine con l’ambiente circostante e 
caratterizzati da un elevato interesse 
estetico e storico-culturale, con 
pratiche agricole tradizionali

✓ Conservazione dinamica: il paesaggio 
tradizionale diventa il motore per lo 
sviluppo rurale con ricadute positive 
per lo sviluppo sostenibile delle aree 
iscritte

Il Programma GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems) della FAO

Dal 2002

Criteri di selezione:

1. Sicurezza alimentare e dei 
mezzi di sussistenza delle 
comunità locali

2. Agro-biodiversità

3. Sistema dei saperi locali e 
tradizionali

4. Identità culturale, valori e 
organizzazioni sociali

5. Caratteristiche dei paesaggi e 
dei paesaggi marini

• Piano d’azione per lo sviluppo 
sostenibile del sistema



https://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/en/





La valorizzazione del paesaggio terrazzato 
del Mombarone nell’Anfiteatro Morenico 

di Ivrea (TO)  

Candidatura in corso al Registro Nazionale 
dei Paesaggi Rurali Storici e delle Pratiche 

Agricole e Conoscenze Tradizionali

Scheda di preselezione
(febbraio 2018)

Dossier definitivo
(aprile 2022, aggiornato ottobre 2023)

Valutazioni scientifiche

Valori attribuiti dalle comunità, dai soggetti e 
dalle popolazioni interessate

Iscrizione nel Registro Nazionale
(dossier in fase di valutazione presso il Ministero)

✓ Condivisione del progetto di
valorizzazione del paesaggio

✓ Raccolta elenco dei viticoltori e
istituzioni supporters della
candidatura

✓ Confronto per individuare valori
e criticità percepiti e aspettative
dal processo di valorizzazione

Incontri con la comunità locale



✓ Motivazioni di carattere generale 
della candidatura

✓ Identificazione dell’area oggetto 
della candidatura

✓ Descrizione della significatività

✓ Descrizione dell’integrità

✓ Descrizione della vulnerabilità

✓ Descrizione dell’assetto 
economico e produttivo

✓ Aspetti tecnici, compositivi e 
visivi (dossier fotografico)

✓ Attività di conservazione e 
promozione della civiltà 
contadina e del paesaggio rurale

✓ Conclusioni e prospettive future







SIGNIFICATIVITA’

✓ L'insieme di valori espressi dal  
paesaggio, che nel caso dei 
paesaggi rurali storici è collegata 
soprattutto alla nozione di 
persistenza storica  della struttura 
degli usi del suolo (il mosaico 
paesaggistico) e degli ordinamenti 
colturali. In particolare, si tiene 
conto di caratteristiche di storicità 
del paesaggio associate anche alla 
permanenza di pratiche 
tradizionali

✓ Possibilità di ricondurre a 
un’epoca storica sufficientemente 
definita gli elementi di 
significatività del paesaggio

Catasto Sabaudo 1789



Decorazione pittorica presente nel Castello inferiore di
Arnad risalente al 1660/1670 raffigurante Carema.



Lettera datata 1651 in cui si parla di vendemmia e che ci 
fa comprendere come già all'epoca la vite ricoprisse un 
importante ruolo nella vita contadina. (Archivio Storico 
Comune di Carema)

✓ Cenni storici

• Origine viticoltura: Salassi (popolazione di 
origine celto-ligure con influenze greco-
etrusche che abitava il Canavese prima 
dell’arrivo dei Romani)

• Sistema di allevamento della vite: Epoca 
Romana

• Attestazioni scritte dell’importanza del vino 
di Carema risalenti fin al 1400

• Riconoscimenti ottenuti dal vino di Carema 
in concorsi fin dal 1800



✓ Gli ordinamenti colturali tradizionali

Paesaggio fortemente verticale, stratificato e storicamente organizzato

Vigneti al centro del sistema

Storico legame vigneti e boschi di castagno
già nel Medioevo i proprietari terrieri erano soliti mettere a disposizione degli affittuari due 
parti di bosco con l'obbligo di coltivarne una a vigna, mentre l'altra doveva rimanere a bosco, 
che avrebbe fornito il legno per la costruzione dei pali per le pergole



Nebbiolo: piante vigorose ma inclini a 
rottura delle branche se
sottoposte al vento

POTATURA LUNGA E SISTEMA DI 
ALLEVAMENTO A PERGOLA

✓ La pratica agricola tradizionale: la vite impalcata a pergola sostenuta dai pilun

Vini di qualità: DOC Carema – Presidio Slow Food
DOC Canavese



PILUN colonne in pietra e calce         Landmark

non servono soltanto di sostegno (...) trattengono 
il calore del sole anche dopo che è tramontato e, 
quasi stufe, lo riflettono sui tralci e sui grappoli, 
smorzando e sfumando quel quotidiano 
abbassamento di temperatura, fra il giorno e la 
notte, che in montagna è molto più sensibile che 
non in collina o in pianura, e molto più dannoso 
alla maturazione delle uve.

Mario Soldati



✓ I castagneti: uno storico legame con i 
sistemi vitati

✓ Gli ulivi: una storica presenza alle Falde del 
Mombarone



✓ I Balmetti di Borgofranco di Ivrea

• 213 cantine private addossate alla 
montagna «che respira»

• Correnti naturali che consentono di 
mantenere la temperatura e l’umidità 
costanti durante l’anno (292 ore)

• Presenza attestata fin dal 1600





✓ Il costruito: paesaggi di pietra

• Forni in pietra per la cottura del 
calcare

• Edifici storicamente legati alla 
viticoltura (es. Gran Masun a Carema)

• Fontane e lavatoi
• Chiese, Pievi, battisteri, cappelle e 

piloni votivi
• Mulino di Nomaglio





✓ La significatività percepita dai viticoltori



INTEGRITA’: la Valutazione Storico Ambientale (ANALISI VASA)

✓ Verifica dello stato di conservazione di 
tutti gli elementi che definiscono il 
valore storico del paesaggio agrario

✓ L'integrità è soddisfatta quando il 
paesaggio mantiene intatte le relazioni 
che legano la struttura delle sue 
componenti, ad esempio attraverso il 
mantenimento di colture agricole 
storiche

✓ Al fine di valutare l'integrità è 
necessario verificare la presenza di:

• Tutti gli elementi utili ad esprimere 
la significatività

• Il mantenimento di un'estensione 
adeguata a rappresentare le 
caratteristiche ed i processi che la 
individuano

• Carta dell’uso del suolo
storico (1954)

• Carta dell’uso del suolo attuale

• Carta delle dinamiche

• Carta dell’indice storico

• Carta dell’integrità

• Carte degli elementi lineari e 
puntuali

• Indicatori di valutazione del 
paesaggio



Carema (1968)

Carema (2018)

• Fotointerpretazione in ambiente GIS (QGIS 
3.16.2)

• Elevato livello di dettaglio (unità minima 
cartografabile 100 mq)

• Uso del suolo storico: imagine aerea IGM 
(Istituto Geografico Militare) 1954 – 1968

• Uso del suolo attuale: immagine aerea 
AGEA (Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura) 2018

Elaborazione carte dell’uso del suolo





Dinamiche

✓ Invariato: classe evolutiva che si verifica quando la tipologia principale - intesa come 
macro-categoria - di uso del suolo si è mantenuta costante nel corso del tempo

✓ Intensivizzazione: passaggio da usi del suolo a basso consumo in termini di prelievo di 
biomassa, lavoro, meccanizzazione ed apporto di concimi e fitofarmaci ad usi del suolo 
caratterizzati da elevata specializzazione ed elevata necessità di apporti energetici

✓ Estensivizzazione: è il processo opposto all'intensivizzazione che spesso si verifica come 
conseguenza dei processi di abbandono

✓ Forestazione: anche questa dinamica è strettamente legata all'abbandono poiché 
descrive il processo naturale che si verifica per successione secondaria nel quale 
formazioni arboree e arbustive vanno ad occupare le aree un tempo coltivate

✓ Coniferamento: si riferisce ad un processo che spesso ha origini e cause legate all'attività 
dell'uomo come ad esempio i rimboschimenti di conifere

✓ Deforestazione: indica la perdita di terreni boscati per ricavarne superfici destinate alle 
coltivazioni agricole

✓ Antropizzazione: si verifica a seguito dell'espansione di aree di origine antropica su 
terreni un tempo interessati da coltivi, boschi e prati





Indice storico

Evidenzia gli usi del suolo che più hanno visto
ridurre la propria superficie nel corso del tempo e 
che pertanto necessitano di
un'attenta gestione a fini conservativi e di recupero



Integrità

✓ Paesaggio storico costituito dalle 
tessere del mosaico paesistico 
che non hanno subito variazioni 
nel corso del tempo
(UDS storico = UDS 2018)

✓ 7 classi di integrità

• classe I = 0-20 %
• classe II = 20-35%
• classe III = 35-50%
• classe IV = 50-65%
• classe V = 65-80%
• classe VI = 80-100%



Elementi lineari



Elementi puntuali



VULNERABILITA’

La vulnerabilità non è un elemento di valutazione della qualità del paesaggio, ma della sua 
stabilità e, quindi, è un indicatore della possibilità che il paesaggio si mantenga integro in 
futuro

✓ Vulnerabilità intrinseca: legata alle 
caratteristiche intrinseche di colture 
agricole, forestali e pastorali, sistemazioni 
idraulico agrarie e pratiche agricole 
tradizionali

✓ Vulnerabilità legata a processi esterni

La vulnerabilità determina la perdita di 
paesaggio storico, antichi saperi, produzioni 
tradizionali e in caso di terrazzamenti a 
problemi legati al dissesto idrogeologico 



✓ Introduzione di nuove forme di allevamento della vite



✓ L'abbandono della coltivazione della vite

Diversi scenari:

• Sfalcio della terrazza (estensivizzazione)
• Riconversione colturale ad ulivo (estensivizzazione)
• Rimboschimento con conifere (poco rappresentato)

• Recente abbandono con comparsa vegetazione di invasione: 
incolti, arbusti (forestazione)

• Abbandono con presenza piante arboree (forestazione)

Perdita paesaggio 
storico ma continua 
gestione terrazza

Perdita paesaggio 
storico + gravi 
problemi di dissesto 
idrogeologico





✓ La Flavescenza Dorata della vite

• Fitoplasmosi che si trasmette da vite a 
vite ad opera di un insetto vettore, 
ovvero una cicalina neartica: lo 
Scaphoideus titanus Ball

• I sintomi della malattia interessano 
principalmente l'apparato vegetativo 
delle piante di vite, in particolare le 
foglie, i germogli, i tralci ed i grappoli

• Germogliamento irregolare, 
arrossamenti e ingiallimenti delle 
foglie, disseccamento delle 
infiorescenze e dei grappoli in varie 
fasi di sviluppo, accartocciamento e 
filloptosi precoce

• Non determina la morte della pianta, 
che continua a ricacciare, ma in pochi 
anni può azzerare la produzione 
dell'intero vigneto

Decreto Ministeriale n°159 del 31/05/2000 
Misure per la lotta obbligatoria contro la 

flavescenza dorata della vite 

• Per le zone infestate la normativa prevede, 
tra le altre cose, che ogni pianta con sintomi 
sospetti di Flavescenza Dorata deve essere 
immediatamente estirpata, senza necessità di 
analisi di conferma; nei vigneti dove è 
presente più del 30% di piante infette 
l’estirpo dell’intero vigneto è obbligatorio

• Per tutte le zone, comprese quelle indenni, 
viene invece ascritto che nel caso di superfici 
vitate abbandonate, trascurate o viti 
inselvatichite dove non esistano le condizioni 
per effettuare un efficace controllo del 
vettore, è obbligatorio l’estirpo di tutte le viti 
o dell’intero appezzamento

• Carema e Borgofranco di Ivrea sono 
considerati zone infestate, mentre Nomaglio 
e Settimo Vittone sono annoverati tra le zone 
indenni (Determinazione Dirigenziale 450 del 
26 maggio 2021 della Regione Piemonte)



✓ La vulnerabilità percepita

Riscontri problematiche nella 
gestione dei terrazzamenti 
vitati? Se si, quali?

Il 79,6% dei viticoltori 
intervistati ha risposto di si





Gli scenari futuri percepiti dai viticoltori



https://www.mdpi.com/2071-1050/14/14/8624

https://www.mdpi.com/2073-445X/11/12/2269




