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PARTE I
IL PIANO PAESAGGISTICO DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL QUADRO DEL PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE

1. IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - PPR
La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) nel 2000 ha richiamato l'attenzione di amministrazioni pubbliche,
tecnici e cittadini sul fatto che tutto il territorio è paesaggio e merita, pertanto, attenzione paesistica.
Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio (d. Igs. 42 del gennaio 2004 e succ. mod. e integr.) ha recepito a livello
nazionale il principio di una pianificazione paesaggistica estesa all'intero territorio.
Anche la Regione Lombardia si è posta in un'ottica di diffusa tutela e valorizzazione del paesaggio già nella seconda
metà degli anni '90, con la redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, definitivamente approvato nel 2001
dal Consiglio regionale, e con una serie di atti di indirizzo e orientamento verso i soggetti che intervengono a vario
titolo sul territorio .
La tutela e valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio regionale è quindi la scelta di fondo operata, coinvolgendo
e responsabilizzando l'azione di tutti gli enti con competenze territoriali in termini pianificatori, programmatori e
progettuali nel perseguimento delle finalità di tutela esplicitate dall'art. 1 delle Norme del piano:
la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il
controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti;
il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini.
Le tre finalità individuate - conservazione, innovazione, fruizione - si collocano sullo stesso piano e sono tra loro
interconnesse. Il Piano però evidenzia come esse siano perseguibili con strumenti diversi, muovendosi in tal senso in
totale coerenza con le indicazioni della Convenzione Europea del paesaggio.
Lo strumento normativo ha principalmente efficacia nei confronti della conservazione. La qualità degli interventi
innovativi dipende dalla cultura degli amministratori e dei progettisti. Anche la consapevolezza e la fruizione
dipendono da fattori che sono in gran parte sottratti al controllo amministrativo, mentre sono influenzate dagli
investimenti e dalle politiche attive che le autorità di governo sono in grado di promuovere.
Dal 6 agosto 2001 è vigente il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001.
I contenuti descrittivi e di indirizzo del PTPR sono stati integrati e aggiornati nel gennaio 2008 con la DGR
VIII/6447/2008 e nel dicembre 2008 con DGR VIII/8837/2008 (Linee guida per la progettazione paesaggistica delle
infrastrutture per la mobilità). Questi aggiornamenti, sono già operativi. Ulteriori aggiornamenti del Piano sono
contenuti nella sezione Piano Paesaggistico Regionale del PTR adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.
874 del 30 luglio 2009 (BURL n. 33 del 19 agosto 2009), queste modifiche entreranno in vigore solo a seguito
dell'approvazione definitiva del PTR.
Le norme del piano declinano, conseguentemente alle finalità indicate, i compiti a cui devono rispondere tutti gli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché quelli di indirizzo progettuale, che è previsto vadano a
comporre il cosiddetto "Piano del paesaggio lombardo".
Lo schema base del Piano Territoriale Paesistico approvato nel 2001 viene confermato e rilanciato, con maggiore
incisività, alla luce del nuovo quadro normativo nazionale e regionale di riferimento e della maggiore consapevolezza
di enti, operatori e cittadini derivante da questi sei anni di applicazione, nonché alle maggiori conoscenze disponibili e
alla crescita culturale di tutti noi, anche a seguito dei confronti con altre realtà nazionali ed europee.
Pertanto il Piano paesaggistico regionale, quale sezione specifica del Piano territoriale regionale, assume, aggiorna e
integra il Piano territoriale paesistico vigente, ribadendone i principi ispiratori che muovono dalla consapevolezza che:

 non vi è efficace tutela del paesaggio senza una diffusa cultura del paesaggio, la cui costruzione passa
innanzitutto per la conoscenza e la condivisione delle letture del paesaggio,

 tutto il territorio è paesaggio e merita quindi attenzione paesaggistica, anche se obiettivi di qualificazione
paesaggistica e incisività della tutela sono differenziati a seconda delle diverse realtà e delle diverse
caratteristiche di sensibilità e vulnerabilità dei luoghi,

 la pianificazione paesaggistica è necessaria al fine di guidare e coordinare le politiche per il paesaggio, ma la
tutela e la valorizzazione dei differenti valori paesaggistici presenti sul territorio richiedono, per essere efficaci,
di intervenire anche sulle scelte progettuali e sulle politiche di settore.

Vengono inoltre confermate sia la struttura normativa generale sia le letture dei differenti paesaggi regionali per Unità
tipologiche di paesaggio e Ambiti geografici e vengono ribadite con forza le scelte
fondative di maggiore rilievo, già testate e in larga parte recepite sul territorio, in particolare:

 la distinzione ma anche la correlazione tra Quadro di riferimento paesaggistico e Disciplina paesaggistica,
con la cartografia di piano quale elemento cerniera, appartenente al primo ma riferimento per l'applicazione
delle norme e degli indirizzi contenuti nella seconda;

 il sistema articolato e complesso di pianificazione paesaggistica denominato "Piano del paesaggio
lombardo", regolato dai principi di maggiore definizione e gerarchico,



6

 l'attenzione paesaggistica delle scelte progettuali anche negli ambiti non assoggettati a tutela per legge, con
la conferma dell'esame paesistico dei progetti,

 la necessità di chiare e trasparenti letture dei paesaggi locali e dell'individuazione di una conseguente
disciplina paesaggistica all'interno di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di livello
comunale e sovracomunale.

2. I PAESAGGI LOMBARDI DEL PPR

Il PPR. ha affrontato lo studio dei vari tipi di paesaggi presenti nella regione Lombardia (come indicato nel documento
del PPR "L'immagine della Lombardia'), secondo il seguente abaco:
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2.1 Ambiti geografici dei paesaggi
Il PPR individua 24 ambiti geografici dei paesaggi della Lombardia.

Il Comune di BIGARELLO appartiene all’ambito 16 (Mantovano) che cosìviene descritto:

3.16 MANTOVANO
Occupa la parte a oriente del Chiese e dell’Oglio e corrisponde in larga misura all’antico Ducato
gonzaghesco di cui rispecchia certi connotati unitari, specie nell’organizzazione agricola del territorio.
L’Oltrepo’ e l’Oltremincio sono fasce territoriali che si stemperano con l’Emilia da una parte e il Veneto
dall’altra. Il limite settentrionale con la sub-regione della Riviera benacense può essere grossomodo
definito dall’attuale confine con la provincia di Brescia. Tradizionalmente le zone agrarie storiche in cui si
usa suddividere il Mantovano sono: l’Alto Mantovano, ovvero la zona collinare; l’altopiano fra Mincio e
Oglio; il bassopiano fra Oglio e Po; la media pianura in destra Mincio; la sinistra Mincio, l’Oltrepo’ in
destra Secchia; l’Oltrepo’ in sinistra Secchia. Questi fiumi e altri corsi d’acqua minori (Tione, Tartaro)
attraversano questo vasto territorio di pianura, così come l’antica Via Postumia che traccia il segno più
duraturo della costruzione antropica unito a quelli della coeva centuriazione.
Fortemente connotato dall’attività agricola, il paesaggio del Mantovano trapassa dalle ultime propaggini
delle colline dell’anfiteatro morenico del Garda ai pingui prati umidi del Goitese, alle distese cerealicole
dell’Oltrepo’ le cui irregolari maglie sono determinate dalla sussistenza degli antichi andamenti fluviali
(paleoalvei del Po e dell’Oglio). È territorio segnato anche dall’ultima fase delle bonifiche (ancora attive
all’inizio del Novecento) e dalle lunghe e sinuose arginature dei grandi fiumi che nei loro tratti terminali
scorrono pensili rispetto al livello di campagna. Presenze di spicco nel contesto agrario, sono le ‘corti’
gonzaghesche, aziende agricole di rilevanza monumentale, fulcri ordinatori della più intensa fase di
bonifica del Mantovano.
La diversificazione di questi aspetti, poco sensibile ad occhi non esperti, si rende più tangibile
nell’osservazione degli ambiti forestali e naturali, ultimi residui della grande foresta padana primigenia: il
Bosco della Fontana, la vasta zona umida dei laghi di Mantova, la fascia golenale e le isole boscate del
Po. Ed è proprio lungo il grande fiume che meglio si esprimono i toni e i colori del paesaggio padano, già
di gran lunga impoverito rispetto alle non lontane reminescenze letterarie di Bacchelli.
La partitura degli appezzamenti coltivi, più estensiva e monocolturale nella fascia alta della pianura,
aumenta di significato avvicinandosi al Po e diventa massima nel lembo di Lombardia oltrepadana,
ancora caratterizzata dalle colture di erba medica, da brani di colture promiscue e ortaglie.
Se in generale l’assetto paesistico dell’area può dirsi ancora ben delineato nei suoi elementi costitutivi -
qui più che altrove, ad esempio, si è conservato il modello della dimora contadina - altri rischi si profilano
se si considerano l’alto livello di inquinamento e di alterazione dell’attività agricola determinato dall’alta
necessità produttiva e dall’allevamento intensivo. Situazioni critiche di non immediato riflesso sul
paesaggio, ma certamente gravi se considerate in prospettiva futura.

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale.

Componenti del paesaggio fisico:
pianura diluviale (depositi fluvioglaciali), pianura alluvionale, scarpate e terrazzi di valle, alvei fluviali
antichi (Po Vecchio, Scolo Zara), fenomeni di drenaggio fossile (dossi di Gavello) e dossi fluviali, fasce
golenali;

Componenti del paesaggio naturale:
zone umide (valli del Mincio e laghi di Mantova, Valle dei Signori), ambiti boschivi (Bosco Fontana, Parco
delle Bertone), ambiti boschivi delle golene fluviali (Isola Boschina, Isola Boscone…), alvei del Tione e
del Tartaro, valle fluviale del Mincio; fontanili, risorgive, ‘gerre’ e altre sorgenti (Caldone, Osone), boschi
‘secchi’ dei dintorni di Mantova, laghi artificiali rinaturalizzati (Camignana), garzaie (Pomponesco,
Garolda, Valdaro);

Componenti del paesaggio agrario:
pioppeti, filari d’argine, alberature stradali; colture promiscue e vite maritata nel modello della piantata
padana; argini maestri e argini secondari; rete dei canali (Naviglio gonzaghesco) e dei cavi irrigui, loro
opere meccaniche di regolazione (‘nodo’ di Formigosa); ambiti del paesaggio agrario particolarmente
connotati (campagna della zona di Pietole e delle ‘4 ville’, pianura di Rivalta, brani di coltura promiscua, di
ortaglia e di ‘piantata’ dell’Oltrepo, prati stabili del Goitese); tipologia della cascina mantovana a elementi
isolati o seriali (ovvero ‘loghino mantovano’), grande corte, corte aperta;



8

Componenti del paesaggio storico-culturale:
residenze nobiliari (Montanara, Sant’Antonio, Villimpenta, Garolda, Bancole, Bagnolo San Vito, Coazze,
San Giacomo delle Segnate, Suzzara…); siti archeologici (Bagnolo San Vito, Vallona di Ostiglia, Valle
Oneta di San Martino dell’Argine, Gazzuolo, Pomponesco, Marcaria…); corti rurali gonzaghesche
(Agostina, Marengo, Tezzoli, Belbrolo, Pero, Ardena, Costa Nuova, Canedole, Spinosa, Virgiliana,
Campione, Ghirardina, Nogarole, Tabellano, Bertoletta, Palidano, Torriana, Quadre, Garolda,
Pontemerlano, Parolara…); tracce e memorie della linea difensiva del Serraglio; tracce e memorie della
linea divensiva medievale del Tione-Tartaro; percorsi storici (Via Postumia, Via Cavallara, Claudia
Augusta, Emilia Altinate); sistema delle bonifiche polironiane e delle corti monastiche (San Benedetto
Po); archeologia industriale (fornaci di laterizio); memorie e testimonianze virgiliane; edifici religiosi isolati
di rilevanza paesaggistica (Grazie…);

Componenti del paesaggio urbano:
centri storici (Mantova, Asola, Canneto sull’Oglio, Rivarolo Mantovano, Bozzolo, Goito, Castiglione
Mantovano, Castelbelforte, Castel d’Ario, Villimpenta, Governolo, Pomponesco, San Martino dell’Argine,
Revere, Ostiglia, Poggio Rusco, Gonzaga…); borghi franchi e città di fondazione (Asola, Borgoforte,
Borgofranco sul Po, Casalromano, Castelbelforte, Castelnuovo, Dosolo, Sabbioneta);

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio:
orizzonti visuali dalle arginature e dai ponti; visuali dei sistemi fortificati (Sabbioneta); luoghi dell’identità
locale (abbazia di San Benedetto Po, il Mincio a Goito, laghi di Mantova e castello di San Giorgio, Piazza
Sordello e Palazzo Té a Mantova…).

2.2 Unità tipologiche dei paesaggi
La determinazione dei caratteri tipologici di paesaggio (Unità tipologiche) segue un criterio gerarchico,
per cui all'interno di sei grandi ambiti geografici (a cui va aggiunto l'ambito 7, avulso, dei paesaggi
urbanizzati) si distingueranno tipologie e sottotipologie.
Le Tipologie di paesaggio definite dal piano paesistico regionale sono:

1 Fascia alpina
I. Paesaggi delle energie di rilievo
II. Paesaggi delle valli e dei versanti
2 Fascia prealpina
III. Paesaggi della montagna e delle dorsali
IV. Paesaggi delle valli prealpine
V. Paesaggi dei laghi insubrici
3 Fascia collinare
VI Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici
VII. Paesaggi delle colline pedemontane
4 Fascia dell’alta pianura
VIII. Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta
IX. Paesaggi delle valli fluviali escavate
5 Fascia della bassa pianura
X. Paesaggi delle fasce fluviali
XI. Paesaggi della pianura irrigua
(a orientamento cerealico e foraggero)
(a orientamento risicolo)
6 Oltrepò pavese
XII. Paesaggi della pianura pedeappenninica
XIII. Paesaggi delle valli e delle dorsali collinari appenniniche
XIV. Paesaggi della montagna appenninica
7 Paesaggi urbanizzati
XV. Poli urbani ad alta densità
XVI. Aree urbanizzate delle frange metropolitane
XVII. Urbanizzazione diffusa a bassa densità

Il Comune di BIGARELLO appartiene all’unità 5 (Fascia della bassa pianura) ed alla sottotipologia XI
(Paesaggi della pianura irrigua) ad orientamento cerealicolo foraggero.
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L’Unità 5, sottounità XI (ad orientamento cerealico foraggero) viene descritta come segue:

5 FASCIA DELLA BASSA PIANURA
La bassa pianura si fa iniziare dalla linea delle risorgive che da Magenta-Corbetta, passando per Milano,
Lanzate, Melzo, Caravaggio, Chiari, Montichiari, Goito attraversa longitudinalmente l’intera Lombardia. Il
paesaggio lungo tale linea dall’alta alla bassa pianura non è percepibile a prima vista: la presenza delle
risorgive, con cui inizia naturalmente la pianura umida, che l’uomo ha attrezzato con un esteso sistema
irriguo, introduce però una maggior presenza di verde, oltre agli elementi che si legano a un’agricoltura
più ricca e diversamente organizzata. Oggi l’irrigazione supera verso l’alta pianura i confini naturali che
vigevano in passato ed anche questo attenua la discriminazione percepibile tra le due parti.
Gli elementi che tradizionalmente stavano ad indicare la specificità del paesaggio basso-lombardo erano
diversi un tempo: in primo luogo va posta l’organizzazione agricola basata sulla grande cascina, la minor
densità umana, il senso pieno della campagna, la presenza delle piantate che animano gli scenari, il
carattere geometrico del disegno dei campi, la rettilineità delle strade, dei filari, dei canali irrigatori, ecc.,
la regolare distribuzione dei centri abitati, che si annunciano nel paesaggio con le cuspidi dei campanili.
Oggi vi si sono aggiunti i serbatoi idrici sopraelevati e, in qualche senso, i silos e gli edifici multipiani
intorno ai centri maggiori.
Le riconversioni del paesaggio basso-lombardo degli ultimi decenni riguardano la diversa organizzazione
agricola. Diversamente che nell’alta pianura non è molto diffuso qui il fenomeno dell’agricoltura part-time,
che si lega per solito alla presenza dell’industria. Qui è ancora agricoltura piana, è attività produttiva
specializzata, spesso avanzatissima nelle sue tecniche, nelle sue forme di meccanizzazione. Può
sorprendere tuttavia come questa trasformazione dei modi di produzione, legata alla riduzione estrema
della manodopera, abbia ancora le sue basi nelle vecchie cascine di un tempo, le grandi corti che in
passato accoglievano decine e decine di famiglie impegnate in aziende di diverse centinaia di ettari. Oggi
quelle infrastrutture, spesso di notevole impegno architettonico, che associavano casa padronale, chiesa,
case dei lavoratori, sono state in parte riconvertite, utilizzate come magazzini, come depositi per le
macchine o in parte abbandonate. Ma i perni dei territori rurali sono ancora oggi questi grossi
insediamenti agricoli acquattati nel verde, resi malinconici oggi rispetto ad un tempo dalla perdita delle
presenze umane, delle loro voci, sostituite dal rumore insistente dei trattori, e quindi divenuti strettamente
centri di produzione, come indicano le nuove infrastrutture di cui spesso si sono attrezzate (stalle,
porcilaie, silos, magazzini, ecc.).
Il paesaggio intorno alle cascine, non di rado raggiungibile attraverso viali alberati (elementi ricorrenti nel
paesaggio basso-lombardo), si dispiega con una presenza di alberi che varia da zona a zona e, si può
dire, da azienda ad azienda. Ciò anche perché oggi si tende ad ampliare, in funzione della
meccanizzazione, le superfici coltivate, e quindi ad eliminare le piantate che nei secoli passati cingevano
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fittamente ogni parcella coltivata, ponendosi ai bordi delle cavedagne o lungo i canali di irrigazione,
associando alberi diversi, dal pioppo, al salice, al frassino, alla farnia, ecc. Oggi l’albero dominante quasi
ovunque è il pioppo d’impianto, talora disposto in macchie geometriche, il cui legno è destinato
all’industria dei compensati. Il pioppo (Populus nigra) spesso persiste isolato in mezzo ai campi e la sua
presenza sopperisce oggi, in modi non di rado maestosi, alla carenza d’alberi nelle campagne, ormai
sempre più diffusamente destinate alla maiscoltura per l’allevamento. Tranne che nelle aree a risaia, il
mais è la coltura più importante e ciò costituisce una perdita per il paesaggio, che ha perduto le
variegature multicolori che un tempo introduceva la policoltura. Complessivamente molto minori sono
comunque le superfici destinate a nuove colture come il girasole o la soia.
La cellula aziendale, aggregati di corti (spesso semplicemente allineati su strada) oggi dotati di servizi; in
alcune aree la gravitazione si ha nei confronti di centri di antica origine e oggi di solide basi borghesi
(come Vigevano, Mortara, Melegnano, Codogno, Crema, Soncino, Asola, Casalmaggiore, ecc.), nobilitati
spesso da strutture fortificate medioevali, o da palazzi signorili o chiese monumentali di epoche diverse
(romantiche o barocche). Ad un livello gerarchico superiore stanno i capoluoghi provinciali, come Pavia,
Cremona, Mantova (ora anche Lodi), con le loro eredità storiche, le loro funzioni di centri religiosi,
culturali, finanziari, amministrativi che attraverso i secoli sono riusciti a plasmarsi un proprio Umland. Il
caso di Mantova è poi del tutto unico: la città, per secoli capoluogo del ducato dei Gonzaga, ha costituito
un’entità territoriale a sè, e non ha mutato che in forme superficiali e marginali l’influsso lombardo.
Nel complesso le polarità urbane della bassa pianura sono meno popolose di quelle che governano l’alta
pianura, e quindi il fenomeno urbano è più discreto e meno pervasivo. La megalopoli estranea ai loro
interessi, benchè ne subiscano da vicino il peso. L’industrializzazione è stata flebile in tutta la bassa
pianura e consiste nella miniproliferazione intorno ai centri principali di piccole industrie manifatturiere o di
industrie legate all’agricoltura. Anche la crescita edilizia degli ultimi decenni è stata relativamente
contenuta intorno ai centri maggiori e le sue dimensioni esprimono direttamente la vitalità o meno del
polo urbano. Anche qui sono gli assi stradali (soprattutto quelli diretti verso Milano) che fungono da
direttrici di attrazione industriale e residenziale. Essi corrono in senso longitudinale o trasversalmente
lungo le aree interfluviali, cosicchè le fasce attraversate dai fiumi hanno potuto conservare una loro
dimensione naturale che ne fa, anche qui, delle presenze fondamentali del paesaggio. Formazioni
boschive o pioppeti d’impianto rivestono gli spazi golenali sin dove iniziano le arginature, ormai quasi
tutte artificiali. Ciò vale anche per il corso del Po, che fa da confine meridionale della Lombardia,
svolgendo il suo corso tra alti argini che gli conferiscono un certo grado di pensilità, caratteristica anche
degli affluenti lombardi nel tratto terminale del loro corso. L’argine, importante elemento funzionale,
diventa così un tipico elemento-iconema nel paesaggio basso-lombardo.
Il regime dei fiumi lombardi è regolato naturalmente dalla presenza dei laghi prealpini; ma oggi su di esso
incidono gli usi delle acque per l’irrigazione, gli sbarramenti, le derivazioni, ecc.
Il sistema irrigatorio ha come principali fonti di emulazione il Ticino, l’Adda, l’Oglio e anche il Mincio. I
grandi canali di derivazione sono allacciati con i canali di scarico e di drenaggio, e alimentano tutta una
minore rete irrigatoria che capillarmente bagna una superficie di 700 mila ettari; ad essa danno contributo
notevole anche le risorgive. Complessivamente la rete irrigatoria si estende su 40 mila chilometri e
contribuisce oggi in misura notevole a mantenere alta la produzione, che riguarda per lo più il mais, il
quale notoriamente ha un non lungo ciclo vegetativo ma ha bisogno di molta acqua, importante nelle
estati siccitose.
Se si considera il paesaggio della bassa pianura si deve tener conto del sistema irrigatorio non solo come
fattore di vitalità e di ricchezza, oltre che di quell’opulenza propria del paesaggio, ma anche come
riferimento storico, in senso cattaneo ricordando le ricerche dello studio ottocentesco sulla tenacia e
l’impegno che sono costati per realizzarlo. In altre parole il paesaggio della bassa pianura ha la duplice
valenza: quella di rivelarsi esteticamente godibile con le sue prospettive geometriche che talvolta
ricalcano la centuriazione romana, e di raccontare la storia di una conquista umana mirabile. Esso
acquista perciò un valore, oltre a quello che rimanda agli usi territoriali, di immagine imprescindibile della
Lombardia, e che come tale va salvaguardato da usi diversi da quelli agricoli.
La bassa pianura lombarda non è un insieme territoriale uniforme. Lo rivelano i suoi paesaggi appena si
attraversa da sud a nord come da est a ovest la pianura. Varia la densità di alberi, il tipo di piantata, la
forma delle cascine, la loro densità, la misura dei campi, il rapporto tra cascine isolate e centri comunali, il
richiamo dei campanili, dei castelli, ecc.
Le due aree più diverse sono quelle che si pongono agli estremi: la Lomellina e il Mantovano, entrambe
con un’agricoltura che comprende la coltivazione del riso, ma con un’organizzazione agricola diversa,
basata su aziende medio-grandi e appoggiate a centri con un’impronta originale, specie nel Mantovano,
la cui storia ha alimentato nei secoli una cultura che si specchia non solo nei monumenti di cittadine
come Sabbioneta, Rivarolo, Pomponesco, Suzzara, ecc. ma anche nello “stile” del paesaggio agrario,
nelle architetture rurali che lo presiedono.
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XI. Paesaggi della pianura irrigua
(a orientamento cerealicolo e foraggero)
Questa tipologia, distinta nella cartografia a seconda degli orientamenti colturali prevalenti (foraggero
nella parte occidentale della bassa pianura, cerealicolo in quella centrale e orientale), si estende con
grande uniformità in quasi tutta la bassa pianura lombarda. Rappresenta quella grande, secolare
conquista agricola che ha fatto della Lombardia una delle terre più ricche e fertili del continente. Ciò è
testimoniato dagli insediamenti, dalla loro matrice generatrice pre-romana, romana e medievale, dalla
dimensione discreta dei centri basata su una gerarchia che forse risponde a leggi distributive ricorrenti. Il
sistema irriguo, derivato dai fiumi e dai fontanili, è alla base della vocazione agricola, della sua
organizzazione e, dunque, del paesaggio. Vi predomina in larga parte della sua sezione centrale, la
cascina capitalistica, che si configurava fino a qualche anno fa come centro gestionale di grandi aziende
a conduzione salariale. La ‘cassina’ padana assumeva spesso il carattere di insediamento autosufficiente
e popolato.
Nella sezione orientale predomina la corte, anche con esempi di alto pregio formale (per esempio le corti
rurali gonzaghesche del Mantovano) che presidia aziende condotte in economia e mediamente di minori
dimensioni, abitate da una o poche famiglie. In molti casi questa distinzione è oggi irrilevante a causa
delle trasformazioni introdotte nelle pratiche colturali, specie con la diffusione di quelle cerealicole.
L’abbandono del presidio dei campi, con il degrado delle strutture e delle dimore contadine, ha avuto il
suo corrispettivo nella crescita delle città e dei maggiori centri della pianura. Ma queste strutture sono pur
sempre rimaste, talune malamente riattivate dalle più recenti riconversioni agricole. L’introduzione di
nuove colture e la meccanizzazione dei lavori nei campi ha gravemente impoverito la tessitura minuta del
paesaggio agrario, con l’eliminazione delle alberature, delle partizioni (il confronto fra una cartografia
degli anni ‘50 e una attuale è estremamente indicativo in questo senso), della trama irrigua e di
collegamento viario.
Nel Cremonese, nel Pavese e in altre situazioni l’impianto territoriale ricalca le centuriazioni e ha un
ordine quasi sempre regolare, a striscie o rettangoli; altrove è la tendenza defluente dei cavi irrigui e dei
canali a costruire la geometria ordinatrice del paesaggio (per esempio nella Bassa Milanese). La
rilevanza persistente delle colture foraggere nella sezione a occidente dell’Adda e in parte di quella
cremasca e cremonese accentua ancora il portato d’immagine dei filari, dei pioppeti, delle alberature dei
fossi.
Nella parte centrale della pianura lombarda, fra Serio e Chiese, si delinea il paesaggio delle colture
cerealicole, soprattutto maicole, con i seguenti caratteri definitori: - distribuzione dell’uso del suolo nella
dominanza dei seminativi cerealicoli, ma con compresenza, per la pratica dell’avvicendamento, anche di
altre colture; - forma, dimensione, orientamento dei campi spesso derivante dalle secolari bonifiche e
sistemazioni irrigue condotte da istituti e enti religiosi; - caratteristiche tipologiche e gerarchiche nella
distribuzione e complessità del reticolo idraulico, ivi comprese ‘teste‘ e ‘aste’ dei fontanili, con relative
opere di derivazione e partizione (vedi il caso limite dei Tredici Ponti di Genivolta); - presenza di filari e
alberature, ma anche boscaglie residuali che assumono forte elemento di contrasto e differenziazione del
contesto; - reticolo viario della maglia poderale e struttura dell’insediamento in genere basato sulla scala
dimensionale della cascina isolata, del piccolo nucleo di strada, del centro ordinatore principale; - vari
elementi diffusivi di significato storico e sacrale quali ville, oratori, cascinali fortificati ecc. Nella sezione
più orientale della pianura lombarda questi elementi sono più attenuati sconfinando nell’estremo lembo
dell’Oltremincio in ambiti anche connotati da bonifiche relativamente recenti o nell’Oltrepo’ Mantovano in
quelli, parcellizzati e ancora segnati da piantate, del contiguo paesaggio agrario emiliano.
Grande importanza non solo paesistica riveste la ben nota fascia delle risorgive associata in molti casi,
residualmente, ai prati marcitori. Altro ambito distinto, benché più limitato, è quello delle emergenze
collinari (San Colombano, Monte Netto), ‘isole’ asciutte interessate dalla viticoltura e dalla frutticoltura.
Una tipologia a sé stante è stata conferita, come si vedrà in seguito, alla pianura a orientamento risicolo,
soprattutto concentrata nella Lomellina, in parte del Pavese e della Bassa Milanese. Gli scenari si
imperniano anche sui centri maggiori, spesso dominati da castelli, chiusi entro perimetri murati (per
esempio, Rivarolo Mantovano); o essi stessi fondati come centri strategici nel XIV e XV secolo (i “borghi
franchi” del Cremonese e del Bresciano) o come città modello (Sabbioneta). Una ricchezza e una
diversità di elementi insediativi forse non immediatamente percepibili nella difficoltà degli orizzonti visuali
di pianura, ma in sé consistenti e fortemente strutturati.

Indirizzi di tutela (Paesaggi della pianura irrigua a orientamento cerealicolo e foraggero).
I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone la straordinaria tessitura storica e la
condizione agricola altamente produttiva. Questa condizione presuppone una libertà di adattamento
colturale ai cicli evolutivi propri dell’economia agricola. Ciò va tenuto presente, ma nel contempo va
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assicurato il rispetto per l’originalità del paesaggio nel quale si identifica tanta parte dell’immagine
regionale, della tradizionale prosperità padana.

La campagna.
I gravi fenomeni di inquinamento della falda impongono innanzitutto una salvaguardia ecologica della
pianura rispetto a moderne tecniche di coltivazione (uso di pesticidi e concimi chimici) che possono
fortemente indebolire i suoli e danneggiare irreversibilmente la falda freatica. L’uso di fertilizzanti chimici e
diserbanti va controllato e ridotto. Come pure vanno controllati e limitati gli allevamenti fortemente
inquinanti che hanno, specie nella pianura orientale, una notevole diffusione.
La modernizzazione dell’agricoltura ha fortemente penalizzato il paesaggio agrario tradizionale.
L’impressione più netta e desolante è la scomparsa delle differenze, delle diversità nel paesaggio
padano, tutto si amalgama, si uniforma essendo venute a cadere le fitte alberature che un tempo
ripartivano i campi e, essendo ormai votate alla monocoltura ampie superfici agricole, essendo
scomparsa o fortemente ridotta la trama delle acque e dei canali.
A questa situazione non concorre però soltanto una diversa gestione dell’attività agricola ma anche
l’impropria diffusione di modelli insediativi tipicamente urbani nelle campagne, la necessità di
infrastrutture ed equipaggiamenti tecnologici, i processi di allontanamento dei presidi umani dalle
campagne verso le città. Gli indirizzi normativi possibili, al fine di invertire queste tendenze, sono di
diversa natura. Attraverso una più accurata gestione della pianificazione urbanistica, bisogna evitare i
processi di deruralizzazione o sottoutilizzazione provocati da attese in merito a previsioni insediative ma
anche prevedere localizzazioni e dimensionamenti delle espansioni urbane che evitino lo spreco di
territori che per loro natura sono preziosi per l’agricoltura.

2.3 Elementi identificativi del paesaggio
Gli elementi identificativi del paesaggio lombardo rientrano nel Quadro di Riferimento Paesaggistico e
vengono evidenziati nelle Tavole del PPR e dettagliati nell’elaborato dei “Repertori”.
La tavola B, insieme con la tavola D ed alla tavola E, svolge un doppio ruolo, in quanto essa — come
elaborato del Quadro di Riferimento Paesaggistico - si occupa di tutela nei due modi indicati dall'art. 14
delle norme tecniche del PPR:
 valore di indirizzo in generale
 valore prescrittivo per le voci di legenda che rimandano al Titolo III (Disposizioni immediatamente

operative) delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, riportate nella tabella che
segue, che contiene anche il riferimento agli specifici articoli delle norme tecniche di attuazione del
PPR:

I contenuti della tavola B sono alla fine i seguenti:
1. luoghi dell'identità
2. paesaggi agrari tradizionali
3. geositi (vedi Tav. B, C, D)
4. siti UNESCO
5. strade panoramiche (vedi Tav. E)
6. tracciati guida paesaggistici (vedi Tav. E)
7. belvedere (vedi Tav. E)
8. visuali sensibili (vedi Tav. E)
9. punti di osservazione del paesaggio lombardo — [art. 27, comma 4]
10. ambiti di rilevanza regionale

2.3.1 luoghi dell'identità
In tutta la Regione i luoghi dell'identità regionale sono complessivamente 100. Quelli che riguardano la
provincia di Mantova sono:

66 MN Abbazia di S. Benedetto Po

67 MN Castello scaligero di Villimpenta

68 MN Il Mincio dinnanzi alla Villa della Giraffa a Goito

69 MN Laghi di Mantova e castello di S. Giorgio

70 MN Palazzo Te a Mantova

71 MN Rivarolo Mantovano (porta di)

72 MN Sabbioneta

Nessuno dei luoghi indicati interessa il Comune di BIGARELLO
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2.3.2 Paesaggi agrari tradizionali
I paesaggi agrari tradizionali sono complessivamente 78. Quelli che riguardano la provincia di Mantova
sono:

44 MN Campagna della zona di Pietole e delle "4 ville"

45 MN Coltivi irrigui della valle del Mincio

46 MN Corti rurali di matrice gonzaghesca

47 MN Tessuto delle bonifiche polironiane

48 MN Tracce di "piantata" padana nell'Oltrepò Mantovano

Nessuno dei paesaggi agrari tradizionali individuati dal PPR interessa il Comune di BIGARELLO , va tuttavia
segnalato che sul suo territorio è presente la Foresta della Carpaneta

2.3.3 Geositi
I Geositi individuati sono complessivamente 264. Quelli che riguardano la provincia di Mantova sono:

144 MN Valli del Mincio naturalistico

145 MN Torbiere di Marcaria naturalistico

146 MN Palude di Ostiglia naturalistico

147 MN Anfiteatro Morenico geomorfologico

Nessuno dei Geositi indicati interessa il Comune di BIGARELLO

2.3.4 Siti UNESCO
Degli 8 siti inseriti nell'elenco del patrimonio dell'UNESCO, quali rilevanze identitarie di valore sovra-
regionale solo i seguenti due interessano la Provincia di Mantova:

6 MN Sabbioneta

7 MN Mantova

Nessuno dei Siti UNESCO indicati interessa il Comune di BIGARELLO

2.3.5 Strade panoramiche
Le strade panoramiche individuate sono 120. Di queste interessano la Provincia di Mantova le seguenti:

66 MN SS12 dell'Abetone e del Brennero da Ghisione a Pieve di Coriano, ponte sul Po a Revere

67 MN SS62 della Cisa ponte sul Po a Borgoforte, da Mantova a Cittadella

68 MN SS236 Goitese da Goito a Porto Mantovano

69 MN SS358 di Caselnuovo ponte sul Po di Viadana

70 MN SS413 del Polirone da Bagnolo S. Vito a S. Benedetto Po

71 MN SS420 di Sabbioneta ponte sul Po a Casalmaggiore, da Vigoreto a Villa Pasquali, da Gazzuolo a
Campitello

72 MN SS482 del Mincio da Ponte Merlano a Sacchetta

73 MN SS496 di Quistello da S. Benedetto Po a Quistello e a S. Giacomo delle Segnate

74 MN SS567 del Benaco da Castiglione delle Stiviere al bivio per Castelvenzago

75 MN SP8-13-15-18 strada da Solferino e Cavriana a Monzambano

76 MN SP19 strada da Monzambano a Volta Mantovana

77 MN SP42-SP53 strada da Motteggiana a S. Benedetto Po

Nessuna delle Strade Panoramiche indicate interessa il Comune di BIGARELLO
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2.3.6 Tracciati guida paesaggistici
Costituiscono i 57 grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo e per la loro individuazione si rinvia
alle Tavv. B ed E del PPR.

Nessuno dei Tracciati guida paesaggistici indicati interessa il Comune di BIGARELLO

2.3.7 Belvedere
Costituiscono i 14 luoghi di percezione del paesaggio lombardo e per la loro individuazione si rinvia alla
Tav. B del PPR.

Nessun Belvedere fra quelli individuati interessa il Comune di BIGARELLO

2.3.8 Visuali sensibili
Delle 71 Visuali individuate solo le seguenti due interessano la Provincia di Mantova:

49 MN Ponte sul Po a Revere

72 MN Veduta di Mantova e laghi dal parco periurbano zona Belforte

Nessuna delle Visuali sensibili indicate interessa il Comune di BIGARELLO

2.3.9 Punti di osservazione del paesaggio lombardo
Nel territorio della Lombardia si trovano paesaggi naturali molto diversificati: dalle energie di rilievo delle
montagne alpine alle basse pianure alluvionali; dalle fasce collinari e dalle loro cerchie moreniche ai
massicci calcarei prealpini; dalle propaggini appenniniche alla regione insubrica dei laghi. Qui si colloca
anche la più vasta e concentrata area metropolitana d'Italia, che dal fulcro di Milano si diffonde lungo tutta
la fascia pedemontana (da Varese a Brescia) seguendo in ogni altra direzione le principali direttrici
infrastrutturali.
Il PPR ha compilato 35 schede che offrono un quadro complessivo delle differenti tipologie
paesaggistiche della regione, che prende spunto dalle letture del paesaggio regionale contenute nel
documento "I Paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici”.
I punti di osservazione sono complessivamente 35. Quelli che riguardano la Provincia di Mantova sono:

21 MN Paesaggio degli anfiteatri morenici – Lago di Garda

22 MN Paesaggio della pianura irrigua - Mantovano

22 MN Paesaggio della pianura irrigua - Laghi di Mantova
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2.3.10 Ambiti di rilevanza regionale
Si tratta dei 12 luoghi dell'identità regionale che, per somma e integrazione di componenti naturali e
storico-culturali, rappresentano un'elevata e complessa qualità paesistica del territorio regionale. Essi
sono rappresentati nella Tavola B ed elencati nel Volume 5 (abaco delle principali informazioni di
carattere paesistico-ambientale articolate per comuni), volume 1. "Appartenenza ad ambiti di rilevanza
regionale". Essi sono richiamati all'art. 30, comma 3 delle norme tecniche del PPR.
Essi sono suddivisi i tre categorie:
 della montagna
 dell'Oltrepò
 della pianura

Gli ambiti di tutta le Regione Lombardia sono:

1 Bormiese - Livignasco

2 Prealpi Orobiche

3 Riviera Garda Nord

4 Laghi e Morene del Varesotto

5 Canturino e Brianza Comasca

6 Garda Sud, Morene e Fiume Chiese

7 Barco, Certosa e Naviglio Pavese

8 Fiume Oglio, Sebino e Golena del Po

9 Oltrepò Montano e Collinare, Vogherese e Stradellino

10 Area Metropolitana Milanese

10a Chiaravalle

10b S. Siro

11 Santuario della Madonna di Caravaggio

12 Tempietto di S. Tomè a Almenno S. Bartolomeo

Nessuno degli Ambiti di rilevanza regionale interessa il Comune di BIGARELLO
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2.4 Istituzione per la tutela della natura
Le Istituzioni per la tutela della natura sono evidenziate nella Tav. C del PPR e comprendono:

1. Monumenti naturali
2. Riserve Naturali
3. Parchi Nazionali
4. Parchi Regionali e Naturali
5. Siti Natura 2000: Siti di importanza comunitaria - SIC
6. Siti Natura 2000: Zone di Protezione Speciale - ZPS

2.4.1 Monumenti naturali
In Provincia di Mantova non sono individuati Monumenti naturali

2.4.2 Riserve naturali
In Provincia di Mantova sono individuate le seguenti Riserve naturali:

35 MN Bosco Fontana

36 MN Complesso morenico di Castellaro

37 MN Garzaia di Pomponesco

38 MN Isola Boschina

39 MN Isola Boscone

40 MN Le Bine

41 MN Palude di Ostiglia

42 MN Torbiere di Marcaria

43 MN Vallazza

44 MN Valli del Mincio

Nessuna delle Riserve naturali interessa il Comune di BIGARELLO

2.4.3 Parchi Nazionali
In Provincia di Mantova non vi sono Parchi Nazionali

2.4.4 Parchi Regionali e Naturali
In Provincia di Mantova sono stati istituiti i seguenti due Parchi Regionali:

Mincio

Oglio sud

Nessuno dei Parchi Regionali interessa il Comune di BIGARELLO

2.4.5 Siti Natura 2000: Siti di importanza comunitaria - SIC
Dei 194 SIC presenti in Lombardia appartengono alla Provincia di Mantova i seguenti:

95 MN IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio

96 MN IT20B0001 Bosco Foce Oglio

97 MN IT20B0011 Bosco Fontana

98 MN IT20B0018 Boscone

99 MN IT20B0014 Chiavica del Moro

100 MN IT20B0012 Complesso Morenico di Castellaro Lagusello

101 MN IT20B0007 Isola Boschina

102 MN IT20B0003 Lanca Cascina S. Alberto

103 MN IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate

104 MN IT20A0004 Le Bine

105 MN IT20B0016 Ostiglia
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106 MN IT20B0015 Pomponesco

107 MN IT20B0013 Torbiere di Belforte

108 MN IT20B0005 Torbiere di Marcaria

109 MN IT20B0010 Vallazza

110 MN IT20B0002 Valli di Mosio

A questi SIC sono stati aggiunti i Laghi di Mantova

Nessuno dei SIC interessa il Comune di BIGARELLO

2.4.6 Siti Natura 2000: Zone di Protezione Speciale - ZPS
Dei 66 ZPS presenti in Lombardia appartengono alla Provincia di Mantova i seguenti:

36 MN IT20B0011 Bosco Fontana

37 MN IT20B0007 Isola Boschina

38 MN IT20B0006 Isola Boscone

39 MN IT20B0008 Paludi di Ostiglia

40 MN IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud

41 MN IT20B0402 Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco

42 MN IT20B0010 Vallazza

43 MN IT20B0009 Valli del Mincio
A queste ZPS sono stati aggiunti i Laghi di Mantova

Nessuno delle ZPS interessa il Comune di BIGARELLO

2.5 Aree di particolare interesse ambientale- paesaggistico
La tavola D del PPR (Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale) svolge un ruolo di
particolare importanza, insieme con la tavola B e la tavola E, in quanto riguarda la tutela delle aree di
particolare rilievo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, particolarmente dettagliate dal Titolo III
(Disposizioni immediatamente operative) delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale,
riportate nella tabella che segue, che contiene anche il riferimento agli specifici articoli delle norme
tecniche di attuazione del PPR:

DEFINIZIONE riferimento

ambiti di elevata naturalità Art. 17
ambito di valore storico-ambientale del Barca Certosa Art. 18
ambito di recupero ambientale e paesaggistico laghetti di
cava

Art. 19 comma 1
ambito di riqualificazione e salvaguardia dei Laghi di
Mantova

Art. 19 comma 2
ambiti di salvaguardia dello scenario lacuale dei Laghi
Maggiore, di Lugano, di Como. d'Iseo. d'Idro e di Garda Art. 19 comma 4

ambiti di specifica tutela paesaggistica dei laghi Insubrici Art. 19 commi5e
6

ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po Art. 20 comma 8
ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del
fiume Po, coincidente in prima definizione con la fascia C
del PAI

Art. 20 comma 9

Naviglio Grande e Naviglio di Pavia Art. 21 comma 3
Naviglio Martesana Alt. 21 comma 4
Canali e navigli di rilevanza paesaggistica regionale Art. 21 comma 5
Geositi di interesse geografico, geomorfologico,
paesistico, naturalistico, idrogeologico,
sedimentologico

Art. 22 comma 3

Geositi di interesse geologico-stratigrafico, geominerario,
geologico-strutturale, oetroarafico e vulcanoloaico Art. 22 comma 4

Geositi di interesse paleontologico, paleoantropologico e
mineralogico

Art. 22 comma 5
ambito di tutela dell'Oltrepò pavese Art. 22 comma 7
Siti riconosciuti dall'UNESCO quali patrimonio mondiale,
culturale e naturale dell'Umanità - fart. 231 Art. 23

Il Comune di BIGARELLO non rientra in nessuna delle aree di particolare interesse ambientale

36



18

2.6 Il degrado paesistico
Il tema del degrado e della riqualificazione paesaggistica è affrontato dal PPR in modo particolarmente
approfondito, mediante un nuovo documento, di specifica istituzione da parte del nuovo PPR, in ossequio
all'art. 143 (Piano Paesaggistico) del Codice dei Beni Culturali. Il quadro d’insieme del Degrado
paesaggistico è sviluppato nelle Tavv. F, G ed H del PPR.

Secondo il Piano Paesaggistico Regionale i concetti di degrado e compromissione paesistica, sono legati
a:

 perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici
testimoniali

 banalizzazione, impoverimento e perdita dei caratteri paesistici storicamente acquisiti

Il degrado comporta il mancato raggiungimento di una nuova qualità sul piano dell'abitabilità dei luoghi
(non solo da parte della specie umana), strettamente connessa all'arricchimento e/o alla valorizzazione
del loro patrimonio naturalistico, artistico-culturale, estetico (durevole e dunque trasmissibile).

E' infatti accaduto che alla sistematica distruzione del paesaggio millenario non è finora corrisposta la
riconfigurazione di un nuovo quadro paesistico-insediativo altrettanto significativo, sia in rapporto alla
qualità della vita sia al suo riconoscimento.

E necessario, inoltre, distinguere tra :

1) degrado paesistico, che può essere inteso come "deterioramento" dei caratteri paesistici,
determinato da fenomeni di:
- abbandono, con conseguente degrado del sottosuolo e del soprassuolo, della vegetazione,

degli edifici, dei manufatti idraulici, ma anche del tessuto sociale (quartieri degradati, a
rischio, ecc.

- innovazione, dove si inseriscono trasformazioni incoerenti (per dimensioni, forme, materiali,
usi,) con le caratteristiche del paesaggio preesistente, senza raggiungere la riconfigurazione
di un nuovo quadro paesistico-insediativo ritenuto soddisfacente;

2) compromissione paesistica, come "distruzione, rovina, perdita definitiva e irreversibile della
connotazione originaria" determinata da eventi naturali o interventi antropici. Il termine può
essere definito come contrario di "valorizzazione paesistica", intesa invece come processo in
grado di interpretare positivamente tali risorse e di attribuire loro nuovi significati e nuovi usi

Si può così affermare che le alterazioni del paesaggio determinano livelli di degrado più o meno
significativi, in relazione al livello di rilevanza (intesa come "elevata e complessa qualità paesistica per
somma e integrazione di componenti naturali e storico-culturali" ) e di integrità dei valori paesaggistici
(intesa come "permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici, delle
relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche etc. tra gli elementi costitutivi).

Le aree e gli ambiti a maggior "rischio" di degrado sono quindi con condizioni di maggiore
"vulnerabilità", che sono più rilevanti e maggiormente "integre" e dunque maggiormente "sensibili".

Il Comune di BIGARELLO ricade parzialmente all’interno delle Aree e Ambiti di degrado paesistico
provocato da trasformazione della produzione agricola in quanto dichiarato Area con forte presenza di
allevamenti zootecnici – intensivi.
E’ inoltre interessato da alcuni detrattori a rete quali:
- reti infrastrutturali : Autostrada A22, Ferrovia Mantova Monselice, Autostrada di progetto Mantova-

Cremona
- numerosi linee elettriche
- ripetitori per telecomunicazione

2.7 L’abaco del PPR

Il Piano Paesaggistico Regionale contiene I-Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-
ambientale articolato per comuni", suddiviso in:

volume 1 - "Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale"

volume 2 - "Presenza di elementi connotativi rilevanti" - (Volume 5 - PTPR 2001)

L’Abaco, riferito al Comune di Bigarello è il seguente:
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2.8 Le tavole del PPR

Tav. A del PPR - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

Ambiti geografici dei Paesaggi di Lombardia (Vol. 2)
16. Mantovano
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Tav. B del PPR - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
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Tav. C del PPR - Istituzioni per la tutela della natura
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Tav. D del PPR - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
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Tav. E del PPR - Viabilità di rilevanza paesaggistica
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Tav. F del PPR - Riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree di attenzione paesaggistica
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Tav. G del PPR - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistico: ambiti ed aree di interesse
regionale
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Tav. H.3 del PPR - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistico: tematiche rilevanti.
Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e
zootecnica
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PARTE II
IL PIANO PAESAGGISTICO DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL QUADRO DELLA LR. N
12/2005 E S.M.I.

3. LE MODALITA’ PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE
Come prescritto dai disposti dell’art. 34, comma 1 lett. e) delle NTA del PPR, la componente
paesaggistica del PGT, deve uniformarsi ai disposti dell'allegato "contenuti paesaggistici del PGT"
approvato con D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005 ("Modalità per la pianificazione comunale").
Dal documento regionale, si evince in modo chiaro che il moderno concetto di paesaggio non è più
riferibile, come avveniva in passato, ai soli ambiti ritenuti "eccezionali" ma, in modo più estensivo, a
tutte le componenti ambientali e culturali percepite e condivise dai cittadini.
La diversa percezione del paesaggio che lo porta ad essere oltre che bene collettivo culturale anche
bene economico, ha parallelamente inciso sullo stesso concetto di tutela del paesaggio affiancando al
tradizionale esercizio della tutela passiva (semplice verifica della qualità dei nuovi progetti di
trasformazione) quello della tutela attiva (costruzione di nuovi paesaggi nei territori degradati).
Ciò risulta del tutto in linea con il Codice dei Beni Culturali, che nella scia della Convenzione Europea
del Paesaggio, ha declinato il concetto di tutela secondo tre accezioni:
tutela in quanto conservazione e manutenzione dell'esistente e dei suoi valori riconosciuti,
tutela in quanto attenta gestione paesaggistica e più elevata qualità degli interventi di trasformazione,
tutela in quanto recupero delle situazioni di degrado.
In questo nuovo quadro, tutelare il paesaggio significa governare le sue trasformazioni che, in genere
sono riconducibili:
- all’intervento dell'uomo
- all’intervento degli eventi naturali
- al decadimento delle componenti antropiche e biotiche del territorio causato dal trascorrere del

tempo e dall'abbandono degli usi e delle pratiche che le avevano determinate
Sia i Piani Paesaggistici sovraordinati che il D.Lgs. 42/2004 trovano nel PGT il momento organizzativo
e dispositivo conclusivo e nell'autorità comunale l'organo che orienta e controlla le concrete
trasformazioni paesaggistiche del territorio, con le note modalità:
- autorizzazioni in ambiti assoggettati a tutela di legge
- esame paesistico dei progetti nel resto del territorio
I compiti di tutela affidati al PGT, che si articolano nei tre atti del Documento di Piano, Piano dei Servizi
e Piano delle Regole, sono ripèortatii negli articoli 8, 9 e 10 della LR n. 12/2005, e sono da intendersi
come contenuti obbligatori, secondo lo schema della tabella successiva:

ATTI DEL
PGT

ARTICOLI DELLAL.R. 12/2005 CON
RIFERIMENTI NORMATIVI AL PAESAGGIO

CONTENUTI

Comma 1, b) - quadro conoscitivo

- grandi sistemi territoriali
- beni di interesse paesaggistico o Storico-

monumentale e relative aree di rispetto
- struttura del paesaggio agrario
- assetto tipologico del tessuto urbano
- ogni altra emergenza del territorio che vincoli

la trasformabilità del suolo e del sottosuolo

Comma 2, e)- ambiti di trasformazione

- criteri di intervento, preordinati alla tutela
ambientale,

- paesaggistica e storico—monumentale,
ecologica, geologica, idrogeologica e
sismica, laddove in tali ambiti siano
comprese aree qualificate a tali fini nella
documentazione conoscitiva

Comma 2, e-bis) -aree degradate o dismesse

- individuazione e determinazione delle finalità
del recuepro e

- modalità di dintervento , con obiettivi di
riqualificazione urbana ed ambientale (art. 88
comma 2)

D
O

C
U

M
E

N
T

O
D

IP
IA

N
O
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Comma 2, e-quater) - paesaggio e territorio

- indidizxuaione degli elementi caratterizzani e
definizione di specifici requisiti degli
interventi incidenti sul carattere del
paesaggio e sui modi in cui questo viene
percepito
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Non presente

- Sebbene il tema del paesaggio non sia
esplicitamente richiamato nell’art. 9 della
legge, è evidente che alcuni contenuti del
PdS rivestono valenza paesaggistica
rilevante per quanto riguarda il disegno della
città pubblica e del verde.

Comma 1 - in generale (intero territorio)

- b) indica gli immobili assoggettati a tutela in
base alla normativa statale e regionale;

- e) 2 individua le aree di valore
paesaggistico- ambientale ed ecologiche;

Comma 2 - entro gli ambiti del tessuto
urbano consolidato

- individua i nuclei di antica formazione;
- identifica i beni ambientali e storico-artistico-

monumentali oggetto di tutela ai sensi del
Codice per i quali si intende formulare
proposta motivata di vincolo;

Comma 3 - entro gli ambiti del tessuto
urbano consolidato

- identifica i seguenti parametri da rispettare
negli interventi di nuova edificazione o
sostituzione

- g) interventi di integrazione paesaggistica,
per ambiti compresi in zone soggette a
vincolo paesaggistico d.lgs. 42/2004

- h) requisiti qualitativi degli interventi previsti,
ivi compresi quelli di efficienza energetica

P
IA

N
O

D
E
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Comma 4, b) - per le aree di valore
paesaggistico- ambientale ed
ecologiche

- detta ulteriori regole di salvaguardia e di
valorizzazione in attuazione dei criteri di
adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal
piano territoriale regionale, dal piano
territoriale paesistico regionale e dal piano
territoriale di coordinamento provinciale

4. CARTA DEL PAESAGGIO E CARTA DELLA SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA

4.1 La Carta del Paesaggio
La "Carta del paesaggio" è finalizzata a contenere il repertorio di tutti i beni paesaggistici in modo da
evidenziarne le relazioni di continuità e di contiguità spaziale e visiva nonché le rispettive interferenze in
modo che sia possibile coglierne le specificità, suddivise per dimensioni storica, naturalistica,
geomorfologica, ecc., anche da parte dei non addetti ai lavori.
La Carta del paesaggio, è in ogni caso tale da restituire e comunicare efficacemente la locale struttura del
paesaggio evidenziandone, soprattutto, le emergenze e le criticità. La stessa va ovviamente compendiata
con l’intero apparato cartografico-documentario del PGT in quanto buona parte delle informazioni
ricognitive e conoscitive integrative o di supporto sono allocate nelle relazioni, nell’atlante e/o nelle tavole.

4.1.1 La fase ricognitivo - conoscitiva
Il primo passaggio per la redazione della carta del paesaggio è quello della fase ricognitiva che passa,
ovviamente, dall’esame della pianificazione paesaggistica sovraordinata. Pianificazione che si sostanzia
nei due seguenti strumenti:

- Piano Paesaggistico Regionale – PPR
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Pianificazione sovraordinata si passa quindi all’approfondita
e circostanziata conoscenza del paesaggio locale che è, in primo luogo, conoscenza delle componenti
naturali ed antropiche del territorio e delle loro interazioni esaminate dai seguenti punti di vista:

- fisico-strutturale,
- storico-culturale,
- visivo, percettivo-simbolico.

E’ comunque opinione condivisa che, per avere una visione omnicomprensiva e totalizzante del
paesaggio, sia necessario studiarne e comprenderne:

- la genesi storica,
- la funzionalità ecologica
- la coerenza morfologica
- la percezione sociale
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4.1.2 Le fonti dati della Carta del Paesaggio condiviso
Le fonti di dati consultate per le analisi sono state le seguenti:

 Strati informativi del Piano Paesaggistico Regionale
 Strati informativi tematici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
 Sistema informativo dei Beni Culturali (IDRA)
 Sistema Informativo dei Beni Ambientali (SIBA)
 Catasto Teresiano
 IGM di varia levatura
 Sovrintendenza Archeologica nucleo operativo di Mantova

A queste si devono aggiungere le informazioni raccolte nell’indagine conoscitiva e confluite negli elaborati
di analisi del Documento di Piano (ad esempio, edifici rurali storici e loro stato di conservazione).
Gli aspetti vedutistici sono stati considerati incrociando i dati relativi alle principali emergenze ambientali e
storico-architettoniche ad assi e punti privilegiati di osservazione del territorio (viabilità principale, viabilità
storica, rete ciclopedonale, ecc.), verificando coni ottici e condizioni di intervisibilità direttamente mediante
sopralluoghi in campo.

4.1.3 La costruzione della Carta del Paesaggio
La costruzione della Carta del Paesaggio è finalizzata alla completa evidenziazione dei seguenti elementi:

- caratteri culturali e naturali del paesaggio comunale
- formazione e trasformazione nel tempo del paesaggio comunale
- percezione sociale del paesaggio comunale

Le tabelle che seguono descrivono in modo sintetico i percorsi effettuati per giungere alla stesura della
Carta consentendo di verificare l’esaustività dell’indagine:

I dati raccolti hanno consentito di redigere la Carta del paesaggio condiviso, quale base necessaria per
procedere alla sua classificazione.

1 - CARATTERI CULTURALI E NATURALI DEL PAESAGGIO COMUNALE

a) Contesto paesaggistico

PPR
PTCP

Caratteri e articolazione dei paesaggi indicati da:

Letteratura locale

b) Strumenti cartografici

Catasto Teresiano
Catasto
CTR
IGM 1^ levata
IGM recenti

c) Elementi strutturali, naturali e culturali

Elementi geologici rilevanti Piano idrogeologico e sismico comunale
Sistema idrico Corsi d’acqua

Siepi e macchie ripariali
Alberi monumentali
Filari arborei

Elementi della struttura naturale dei luoghi

Corridoi ecologici
Reti d’acqua
Reti di terraInfrastrutture a rete
Reti d’aria
Emergenze storiche e architettoniche
Tessuto edificato
Infrastutture

Elementi costruiti

Impianti tecnologici

d) Uso del suolo

Rilievo de visu o da UT
DUSAF

e) Dati socio economici e demografici

ISTAT
Camera di Commercio
Provincia di Mantova
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2 - STRATIFICAZIONE STORICA DEL PAESAGGIO COMUNALE

f) Dinamiche storiche

Naturali
Antropiche

g) Continuità e/o discontinuità dei processi storici

Continuità
Discontinuità

h) La nascita dei luoghi e la loro riconoscibilità

Nuclei urbani
Castelli
Palazzi
Ville
Corti
Chiese

i) I sistemi del paesaggio antropizzato

Sistema irriguo
Sistema agrario
Sistema infrastrutturale
Sistema religioso

l) Le trasformazioni storiche

Calamità naturali
Guerre
Mutamenti dei processi agricoli
Mutamenti demografici
Mutamenti socio-culturali

3 – PERCEZIONE SOCIALE DEL PAESAGGIO COMUNALE

m) Luoghi e oggetti della memoria collettiva

Locali
Sovracomunali
Storici
Contemporanei
Guerre
Mutamenti dei processi agricoli
Mutamenti demografici
Mutamenti socio-culturali

4.1.4 Gli elementi costitutivi della Carta del Paesaggio
Come già evidenziato, la Carta del Paesaggio del PGT del comune di Bigarello fa riferimento ad una serie
di indagini e di elaborazioni variamente spalmati in diversi documenti e tavole degli atti che costituiscono il
Piano di Governo del Territorio, elaborati che sinteticamente vengo evidenziati nella seguente tabella:

IL PAESAGGIO NEGLI ELABORATI DEL PGT

ELEMENTI CONOSCITIVI

ATTI DEL PGT
ELABORATO OGGETTO

DdP PdR PdS
DPA.c Relazione illustrativa
DPB.c Atlante degli approfondimenti tematici
DPC.c Rapporto del PGT con il PTR
DPD.c Il paesaggio di Bigarello nel quadro del PPR
DP01.c Uso del suolo
DP02.c Mobilità
PRA.c Relazione illustrativa
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ELEMENTI PRESCRITTIVI

ATTI DEL PGT
ELABORATO OGGETTO

PdR PdR PdR
DPA.p Norme tecniche di attuazione
DPB.p Schede degli ambiti di trasformazione
DP01.p Previsioni di Piano
DP02.p Carta dei Vincoli
DP03.p Carta del paesaggio
DP04.p Carta della fattibilità geologica e pericolosità sismica
PRA.p Norme tecniche di attuazione
PR07.p Modalità di intervento sui beni culturali soggetti a tutela
PR08.p Carta della sensibilità paesaggistica
PR09.p Carta della fattibilità geologica e pericolosità sismica
PSA.p Norme tecniche di attuazione
PS02.p Corridoi ecologici e sistema del verde ambientale

4.1.5 La fase valutativa
La fase valutativa è la fase in cui si interpretano e valutano i dati raccolti in modo da assegnare alle
singole componenti paesaggistiche un giudizio qualitativo che consenta, da un lato, di suddividere le
stesse secondo una scala di valore e, dall’altro, di evidenziare per ognuna di esse i punti di forza e quelli
di debolezza.
La valutazione qualitativa delle componenti paesaggistiche del PGT deve essere effettuata avendo ad un
tempo presenti, sia il Sistema paesaggistico di vasta area per comprendere in quale ambito paesaggistico
territoriale il comune risulti inserito, sia il Sistema paesaggistico locale al fine di coglierne gli elementi di
condivisione.
Il giudizio tassonomico qualitativo si articola in “giudizio di rilevanza” e “giudizio di integrità”.
Il giudizio di rilevanza è sostanzialmente riconducibile alla conduzione dei seguenti tipi di approccio:

- giuridico-amministrativo (esame dei vincoli ope legis e quelli imposti per decreto);
- tecnico-disciplinare (esame delle indicazioni sovraordinate derivanti dal PPR e dal PTCP

nonché alle Dgr relative al paesaggio);
- sociale-partecipativo (condivisione dei valori attribuiti alle categorie del paesaggio con la

cittadinanza).

Il giudizio di integrità, che si rivela estremamente complesso nelle aree a forte antropizzazione, valuta il
paesaggio in ragione della conservazione della sua integrità avendo presente che la regione definisce
come “integro” il paesaggio in cui tutti gli elementi che lo compongono risultano legati da rapporti di
affinità e di coesione tali da essere riconducibili ad una medesima identità verificabile sia sotto il profilo
della chiara leggibilità del rapporto tra natura e antropizzazione, che sotto quello della coerenza linguistica
e della organicità spaziale.
Una volta giunti ad assegnare a tutte le componenti paesaggistiche (puntuali, d’insieme, territoriali o
sistemiche) i giudizi di rilevanza e di integrità, si è in grado di passare alla lettura tassonomico -
interpretativa del paesaggio comunale.
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Carta del Paesaggio condiviso - vedi tav. DP03.p
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4.2 La Carta della Sensibilità Paesaggistica

La Carta della sensibilità paesaggistica sovraintende alla verifica paesistica dei progetti.
Per la valutazione della sensibilità paesaggistica è stato seguito il percorso metodologico generale
proposto nelle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (DGR 7/11045 del 8/11/2002), così come
raccomandato dalle “Modalità per la pianificazione comunale” (L.R. 12/2005 Art. 7), che lo richiamano
espressamente (All. A).
Preso atto che per la valutazione di un paesaggio non è proponibile l’applicazione di una metodologia
rigida e “oggettiva”, a causa della molteplicità dei fattori coinvolti nella valutazione e della loro
multidimensionalità, la DGR 7/11045 propone una cornice metodologica che, attraverso tre fondamentali
chiavi di lettura, pone particolare enfasi sui caratteri identitari del paesaggio, ossia quegli elementi,
risultato dell’interazione fra fattori naturali e opere dell’uomo, che permettono una chiara identificazione
del paesaggio e lo rendono, in definitiva, leggibile. La stessa DGR riporta un passaggio chiave da Turi
(1979) che esemplifica il concetto di identità del paesaggio, laddove si afferma che la peculiarità del
paesaggio è frutto della “ripetitività degli elementi antropici, in senso stilistico e funzionale, fossero
architetture, trame viarie, uso dello spazio coltivabile, utilizzazione della vegetazione ecc.”. In prima
approssimazione, dunque, si può affermare che il paesaggio sarà tanto più sensibile quanto più mantiene
traccia di caratteri identitari storicamente consolidati. A questo riguardo, la DGR 7/11045 propone tre
chiavi di lettura, complementari l’una all’altra, facenti riferimento rispettivamente a elementi di natura
morfologico-strutturale, vedutistica e simbolica.
Il primo criterio di valutazione concerne l’analisi dei sistemi che contribuiscono a strutturare il territorio,
quali sistemi geomorfologici, elementi di rilevanza ambientale, organizzazione del paesaggio agrario,
struttura insediativa storica ecc. Esaminando nel dettaglio gli aspetti elencati nella DGR 7/11045 relativi
all’aspetto morfologico-strutturale, emerge che in realtà questi comprendono anche aspetti correlati a una
lettura ecologico-funzionale del territorio, che rimane quindi implicita. Si è ritenuto, invece, di esplicitare il
criterio ecologico-funzionale, ponendolo nella valutazione sullo stesso livello gerarchico degli altri criteri di
valutazione, alla luce della rilevanza assunta da questi aspetti nella politica di conservazione del
paesaggio a livello comunitario e formalizzata dal punto di vista pianificatorio mediante il sistema della
rete ecologica provinciale.
Il secondo criterio prende in esame gli aspetti percettivi del paesaggio, laddove esistono elementi che,
permettendo una particolare fruizione visiva del paesaggio, stabiliscono un rapporto particolarmente
significativo fra osservatore e territorio; tali elementi possono essere rappresentati da posizioni
panoramiche, elementi geomorfologici emergenti, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.
Infine, il terzo criterio valuta, quando presenti, luoghi di particolare valore simbolico per la comunità
locale, legati ad eventi storici, tradizioni, culti popolari ecc.
A questa lettura si sovrappone anche una lettura di natura giuridico-amministrativa, fondata su una
ricognizione critica di vincoli e provvedimenti di tutela.
Il giudizio complessivo tiene conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre criteri e alle chiavi di
lettura considerate esprimendo in modo sintetico il risultato di una valutazione generale sulla sensibilità
paesistica complessiva del sito, da definirsi non in modo deterministico ma in base alla rilevanza
assegnata ai diversi fattori analizzati.
Tale giudizio di sintesi, a conclusione del percorso di valutazione descritto, individua gli ambiti e i sistemi
a maggiore o minore sensibilità/vulnerabilità paesaggistica, e classifica il territorio comunale in cinque
livelli di sensibilità, così come previsto dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”:

1 – sensibilità bassa
2 – sensibilità medio - bassa
3 – sensibilità media
4 – sensibilità medio - alta
5 – sensibilità alta

La Carta, che è parte integrante degli elaborati grafici del DdP viene richiamata nella figura sottostante:

4.2.1 La classificazione del paesaggio
Il paesaggio è stato classificato con metodi tassonomico – qualitativi.
Nel primo approccio l’area è stata suddivisa, con criteri puramente tassonomici che significa in base alle
specifiche caratteristiche, in 15 sistemi di paesaggio evidenziati nella seguente cartina:
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Suddivisione del territorio comunale in sistemi di paesaggio

I 15 sistemi di paesaggio sono stati così denominati:

1. Stradella residenziale
2. Stradella nord
3. Stradella sud
4. Stradella produttivo
5. tra Stradella e Gazzo
6. Carpaneta
7. tra Stradella e Gazzo sud
8. Gazzo residenziale
9. Gazzo sud
10. Dosso Kelder
11. tra Gazzo e il canale
12. Bigarello sud
13. tra il canale e Casteldario
14. Bazza
15. Bigarello nord

Poiché la classificazione di tipo tassonomico non consente di operare giudizi di valore, agli stessi è stata
applicata una valutazione di tipo qualitativo che, tenendo conto delle indicazioni contenute nella DGR
7/11045, viene effettuata attraverso tre chiavi di lettura complementari l’una all’altra che fanno riferimento,
rispettivamente, ad elementi di natura morfologico-strutturale, vedutistica e simbolica.
L’intero processo è stato informatizzato attraverso la predisposizione di specifiche schede in cui ogni
elemento di valutazione è legato ad uno specifico punteggio, non modificabile da parte dell’operatore, che
interagisce automaticamente con i dati oggettivi (superfici, lunghezze, ecc.) che lo stesso introduce.
Ogni singolo punteggio viene a sua volta rielaborato dal programma sino ad assegnare, sempre in
automatico la classe di sensibilità paesaggistica di ogni singolo “sistema paesistico”.

4.2.2 Il percorso di valutazione
I risultati della valutazione tassonomico – qualitativa applicata ai sistemi paesistici individuati nel
paragrafo precedente, sono riportati nelle schede che seguono:
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N
°

1
1

2
3

4
5

6
7

8
9

alberaturemonumentali
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numero punti punti punti

CLASSE Classi di Sensibilità in cui gli interventi edilizi sono soggetti a Valutazione d'Impatto Paesistico (D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045 )

0 40
MOLTO

BASSA
13 tra il canale e casteldario 35 5

0 31
MOLTO

BASSA

12 bigarello sud 104 5 0 109 ALTA

11 tra gazzo e il canale 31 0

0 66 BASSA

9 gazzo sud 32 5 0 37
MOLTO

BASSA

8 gazzo residenziale 66 0

5 151 MOLTO ALTA

7 tra stradella e gazzo sud 76 5 0 81 MEDIA

6 carpaneta 143 3

0 10
MOLTO

BASSA

5 tra stradella e gazzo 39 0 0 39
MOLTO

BASSA

52 BASSA
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SISTEMI PAESISTICI

CLASSI DI SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

0

denominazione

4 stradella produttivo 10

1 stradella residenziale 52 0

0

14 bazza 95 5 0 100 MEDIA

15 bigarello nord 95 5 0 100 MEDIA

0 101 ALTA10 dosso kelder 96 5

2 stradella nord 86 0 0 86 MEDIA

3 stradella sud 91 0 0 91 MEDIA
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4.2.3 La stesura della Carta della sensibilità paesistica
La carta della sensibilità paesistica nasce dalla semplice trasposizione grafica della specifica sensibilità
dei singoli sistemi. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità da parte dell’operatore, soprattutto in presenza
di sistemi dimensionalmente ridotti, di procedere ad opportuni agglutinamenti al fine di evitare una
classificazione a macchia di leopardo.
Nel caso di Bigarello, non si è reso necessario alcun tipo di agglutinamento.

Carta della sensibilità paesistica – vedi tav.PR08.p

La sensibilità paesistica del territorio comunale che emerge dalla carta è la seguente:
 Sensibilità molto alta: il solo sistema paesistico n° 6, che comprende le aree poste a nord dell

SPexSS10 poste a nord della frazione di Stradella su cui insiste la Foresta della Carpaneta;
 Con sensibilità alta: i sistemi paesistici n° 10 e 12, che comprendono rispettivamente l’enclave

mediata posta a sud di Gazzo su cui insiste Dosso Kelder e l’intera area posta a nord della SP ex SS
10 che va dall’abitato di Gazzo sino a alla SP 24;

 Con sensibilità media: i sistemi paesistici n° 2, 3, 7 e 14 che comprendono rispettivamente: i primi due
ad ovest dell’abitato in confine col comune di San Giorgio di Mantova e i due restanti, rispettivamente
a sud-ovest e a sud-est del comune sui fianchi dell’enclave costituita dal sistema 10 di Dosso Kelder;

 Con sensibilità bassa: i sistemi 1 e 8 che comprendono rispettivamente gli abitati di Stradella e Gazzo;
 Con sensibilità molto bassa: i sistemi n° 4,5, 9, 11 e 13 tutti prevalentementi interclusi tra la SP ex SS

10 e la linea ferroviaria Mantova-Monselice o immediatamente a sud di quest’ultima.
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PARTE III
INDIRIZZI E SCELTE DEL PIANO PAESAGGISTICO DEL COMUNE DI BIGARELLO

5. CARATTERI PAESAGGISTICI QUALIFICANTI E INDIRIZZI NORMATIVI

L’individuazione dei caratteri paesaggistici che qualificano il paesaggio del comune di Bigarello è basato
principalmente sulle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), sulle indagini locali, sui riscontri
“de visu” e sulla memoria popolare.
Come già evidenziato in precedenza, le indicazioni del PPR, tratteggiano, per il comune di Bigarello, il
seguente quadro paesaggistico:

AMBITI GEOGRAFICI (tavola A - PPR) 16 Mantovano

UNITA' TIPOLOGICHE (tavola A - PPR)
5 Fascia della bassa pianura

XI Paesaggi della pianura irrigua
orientamento cerealicolo e foraggero

LUOGHI DELL'IDENTITA' (tavola A - PPR) nessuna presenza

PAESAGGI AGRARI TRADIZIONALI (tavola B - PPR) nessuna presenza

AMBITI DI RILEVANZA REGIONALE (tavola B - PPR) nessuna presenza

GEOSITI (tavola B, C, D - PPR) nessuna presenza

SITI UNESCO (tavola B, D - PPR) nessuna presenza

STRADE PANORAMICHE (tavola B, E - PPR) nessuna presenza

TRACCIATI GUIDA PAESAGGISTICI (tavola B, E - PPR) nessuna presenza

TRACCIATI GUIDA PAESAGGISTICI (tavola B, E - PPR) nessuna presenza

BELVEDERE (tavola B - PPR) nessuna presenza

VISUALI SENSIBILI (tavola B - PPR) nessuna presenza

PUNTI DI OSSERVAZIONE DEL PAESAGGIOLOMBARDO(tavola B - PPR)
22 Paesaggio della pianura irrigua -

Mantovano

Navigli storici nessuna presenza

Canali di bonifica nessuna presenza
INFRASTRUTTURA IDROGRAFICA ARTIFICIALE DELLA PIANURA
(tavola B, D, E - PPR)

Canali irrigui reticolo idrico principale

MONUMENTI NATURALI (tavola C - PPR) nessuna presenza

RISERVE NATURALI (tavola C - PPR) nessuna presenza

PARCHI NAZIONALI (tavola C - PPR) nessuna presenza

PARCHI REGIONALI E NATURALI (tavola C - PPR) nessuna presenza

SITI NATURA 2000: SITI D’IMPORTANZA COMUNITARIA - SIC (tavola C - PPR) nessuna presenza

SITI NATURA 2000; ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE - ZPS -(tavola C - PPR) nessuna presenza

a. ambiti di elevata naturalità (art. 17) nessuna presenza

b. elenco dei comuni assoggettati alla disciplina dell'art. 18, comma 1 "ambito di
specifico valore storico ambientale"

nessuna presenza

AMBITI DI CRITICITA' (tavola D - PPR) nessuna presenza

Gli indirizzi del PPR non si limitano ai contenuti delle singole tavole ma fanno espresso rinvio agli artt. della
normativa contenuta nel Titolo III, Parte II che sono riassunti nella seguente tabella:
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riferimentoPPR presenzaa
BIGARELLOOGGETTO

NORMATIVA TAV. si no

ambiti di elevatanaturalità Art. 17 D X

ambito di valorestorico-ambientale del Barco Certosa Art. 18 D X

ambito di recupero ambientalee paesaggistico dei laghetti dicava Art 19 comma 1 D X

ambito di riqualificazione e salvaguardiadei Laghi di Mantova Art. 19 comma 2 D X

ambitidrsalvaguardiadelloscenario lacualedeiLaghimaggiore,diLugano,diComo,
d'Iseo,d'IdroediGarda

Art. 19 comma 4 D X

ambiti di specifica tutelapaesaggisticadei laghi Insubrici Art. 19 com. 5 e 6 D X

ambito di specifica tutelapaesaggisticadel fiume Po Art. 20 comma 8 D X

ambito di tutelapaesaggisticadel sistemavallivo del fiume Po, coincidente inprima
definizione con la fasciaC del PAI

Art 20 comma 9 D X

Naviglio Grande e Naviglio di Pavia Art. 21 comma 3 D X

Naviglio Martesana Art. 21 comma 4 D X

Canali e navigli di rilevanzapaesaggistica regionale Art. 21 comma 5 D X

Geositi di interesse geografico, geomorfologioo, paesistico, naturalistico,
idrogeologico, sedimentologico

ArL 22 comma 3 D X

Geositi di interessegeologico-stratigrafico,geominerario,geologico-strutturale,
petrografioo e vulcanologico

Art. 22 camma 4 D X

Geositi di interesse paleontologico, paleoantropologioo e mineralogico Art 22 comma 5 D X

ambito di tuteladell'Oltrepò pavese Art. 22 comma 7 D X

Siti riconosciuti dall'UNESCO quali patrimonio mondiale, culturale e naturale
dell'Umanità

Art. 23 D X

Rete verde regionale Art. 24 X

Individuazione e tuteladeiCentri, Nuclei e Insediamenti Storici Art. 25 X

Riconoscimento e tuteladella viabilitàstoricae d'interesse paesaggistico Art. 26 X

Punti di osservazione del paesaggio lombardo Art. 26 comma 4 B X

Strade panoramiche Art. 26 comma 9 E X

Tracciati guidapaesaggistici Art. 26 comma 10 E X

Belvedere Art. 27 comma 2 E X

Visuali sensibili Art. 27 comma 3 E X

Ambiti di criticità Art. 30 comma 3 D X

boschi e foreste Art. 16 bis comma 2 X

zone umide (D.P.R.448/76) Art. 16 bis comma 2 X

Gli ulteriori indirizzi di tutela del PPR che possono trovare riscontro nel comune di Bigarello sono i
seguenti:

Indirizzi di tutela documento

a ) Indirizzi di tutela

parte I - Unità tipologichedi paesaggio, elementi costitutivi e caratteri connotativi Volume 6

parte II - Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio Volume 6

parte III - Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico Volume 6

parte IV Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di
degrado

Volume 6

b ) Piani di Sistema —Tracciati base paesistici

Linee guida per l'attenta progettazione paesaggistica delle infrastrutture dellamobilità Volume 7

I quaderni illustrativi delle Linee guida per l'attenta progettazionepaesaggistica e la valorizzazione
delle infrastrutture per la mobilità Volume 7
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6. INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO E CARATTERI CONNOTATIVI

6.1 Informazioni desumibili dal PPR
Come più volte evidenziato, sulla base delle informazioni fornite dal PPR si evince che il quadro
paesaggistico di vasta area in cui si inserisce il comune di Bigarello è quello risultante dalla seguente
tabella riepilogativa:

AMBITI GEOGRAFICI (TAVOLA A) 16 Mantovano

UNITA' TIPOLOGICHE (TAVOLA A)
5 Fascia della bassa pianura:
XI paesaggi della pianura irrigua

- orientamento cerealicolo e foraggero

PUNTI DI OSSERVAZIONE DELPAESAGGIO LOMBARDO(TAVOLA B)
22 Paesaggio della pianura irrigua
- Mantovano

INFRASTRUTTURA IDROGRAFICA ARTIFICIALE DELLA PIANURA: PRINCIPALI NAVIGLI
STORICI, CANALI DI BONIFICA E IRRIGUI (TAVOLE B,D, E)

C Canali irrigui: reticolo idrico

6.2 Ambito geografico
Il comune di Bigarello appartiene all’ambito geografico 16 (Mantovano), tradizionale regione agraria
lombarda che si incunea tra il veneto e l’emilia e che corrisponde, in larga misura, all’antico Ducato dei
Gonzaga.
Volendo essere precisi, il comune di Bigarello è situato nella media pianura in sinistra Mincio.
Il territorio presenta una morfologia pianeggiante, la cui origine risale ai depositi antichi dei fiumi Mincio e
Tione, ed ha una altitudine di 23 m s.l.m.
Gli aggregati urbani del comune sono quattro: Bazza, Bigarello, Gazzo e Stradella. I due maggiori
(Stradella e Gazzo) si distendono lungo la SP ex SS10 (padana inferiore).
Il paesaggio, come quello di tutta la sinistra Mincio è caratterizzato dall’agricoltura.

PTPR – estratto della Tav. A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

6.3 Unità tipologiche
La zona di appartenenza del comune di Bigarello fa parte della Tipologia 5 (Fascia della bassa pianura) e
specificatamente alla sottotipologia XI – paesaggi della pianura irrigua ad orientamento cerealicolo –
foraggero. Questa tipologia si estende con grande uniformità sino a divenire vera e propria matrice
agricola. Quella stessa matrice che, per massimizzare lo sfruttamento intensivo dei terreni, ha
inesorabilmente marginalizzato gli elementi di naturalità e semi-naturalità anticamente presenti, sino a
ghettizzarli in spazi residuali di scarsa significatività con conseguente depauperamento della biodiversità.
L’attuale matrice agricola è, sostanzialmente, quella novecentesca che, ha progressivamente ridotto la

Paesaggi delle fasce fluviali

Paesaggi delle culture foraggere

Paesaggi della pianura cerealicola

Paesaggi della pianura risicola
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coltivazione del riso (presente ancora nell’area nord del comune) per incrementare quella cerealicola. Si è
passati in tal modo, dalla tipica sistemazione agraria della pianura umida a quella della pianura asciutta.
Sistemazione, quest’ultima che, dopo un lungo periodo dominato dalla tradizionale coltivazione a piantata
padana è definitivamente approdata alla moderna coltivazione meccanizzata che si caratterizza per un uso
agricolo del suolo fortemente legato alla filiera della zootecnia da latte nel cui mosaico prevalgono le
colture foraggere del tutto prive di sistemi verdi lineari come dimostra la loro completa assenza nel
quadrante nord del comune.
Il risultato è quello di una matrice agricola scarsamente differenziata e quindi povera di stimoli percettivi
che contribuisce a banalizzare il paesaggio. Una banalizzazione resa ancor più percepibile in ragione della
costante crescita della pressione insediativa (sia residenziale che produttiva) che nell’ultimo ventennio ha
sottratto rilevanti porzioni di terreni agricoli.
La componente urbana è limitatamente pervasiva e la maggiore crescita edilizia si è avuta negli ultimi venti
anni.
Del tutto marginali per non dire assenti sono gli elementi di naturalità ridotti alle sole siepi ripariali ed ai
filari posti lungo i canali. Eccezione rilevante è costituita dalla Foresta della Carpaneta, una delle 10
foreste di pianura della Regione.
L’area è particolarmente ricca di canali che costeggiano o si insinuano nel territorio comunale.

6.4 Caratteristiche del paesaggio costruito
Come si desume dalla storiografia locale, gli insediamenti abitativi del comune hanno origini remote. Le
prime tracce della presenza di raggruppamenti umani nella zona vengono fatti risalire al periodo
palafitticolo come dimostrano i recenti scavi (soprattutto in zona "Castellazzo") che hanno portato alla
luce abitazioni lacustri ma anche utensili domestici in pietra e amuleti di bronzo dell'epoca Romana.
Il toponimo, secondo le interpretazioni maggiormente accreditate, deriva da “Biga” (carro a due ruote dei
romani), oppure da "bica" (mucchio di covoni) od ancora dal cognome di origine veneta "Bigarella".
Di certo si sa che, sin dall'alto Medioevo, esisteva in loco una pieve e che già nel 1200 la discreta
espansione economica della zona aveva determinato la crescita di un nuovo nucleo abitato accanto alla
struttura più antica.
La sua posizione in territorio di confine lo pose nelle mire di varie signorie, fra le quali quella dei Canossa
e l'altra degli Scaligeri di Verona. In seguito divenne possedimento del casato mantovano dei Gonzaga e,
nei primi del '700, l'intero territorio fu assorbito nell'Impero austriaco, come sottoposto al ducato di Milano.
La dipendenza dall'Impero austriaco durò fin verso la fine del XVIII secolo, quando la zona venne invasa
dall'esercito francese, in occasione del primo intervento di Napoleone in Italia. Terminata la conquista
francese, tornò a far parte dei possedimenti austriaci del Lombardo-Veneto.
Della storia contemporanea si ricorda il rovinoso bombardamento del 1945 che causò, fra l'altro, la
distruzione dell'archivio municipale.
Sul territorio del comune sopravvivono alcuni edifici che testimoniano l'impegno che nelle varie epoche
storiche è stato dedicato soprattutto all'arte sacra: in località Stradella si trova l'antica chiesa dedicata alla
Natività della Beata Vergine, a Gazzo la chiesetta di Sant’Anna, a Bigarello la settecentesca parrocchiale
dei Santi Giovanni e Paolo e a Bazza la cappella di Sant'Antonio Abate. Pochi gli edifici civili superstiti
rappresentati, soprattutto, dalle antiche corti che testimoniano del ruolo dominante esercitato sino alle
soglie del 1900 dall’attività agricola.
Oggi il Comune di Bigarello è costituito sostanzialmente da quattro frazioni; Stradella, Gazzo, Bazza e
appunto Bigarello dalla quale prende il nome essendovi stata in passato la sede Comunale.

- L’abitato di Gazzo
E’ posto lungo la SP ex SS 10 (Padana Inferiore Legnaghese) e si trova, grosso modo, in posizione
baricentrica rispetto al territorio comunale. Al suo interno trovano sede il Municipio, l’ufficio postale, la
scuola primaria, la caserma dei carabinieri e la stazione ferroviaria. Il suo sviluppo è stato a lungo
condizionato dai limiti imposti, a nord, dalla strada Legnaghese e, a sud, dalla linea ferroviaria Mantova –
Monselice. Solo il recente sviluppo insediativo ha spinto l’abitato a travalicare la strada provinciale con
conseguenti problemi ambientali ed infrastrutturali.
Il tessuto edilizio è privo di centro storico e, per la quasi totalità, è costituito da complessi edilizi recenti.
La parte “antica”, ancorché molto rimaneggiata, risale ai primi del novecento ed è costituita dalla cortina
edilizia posta lungo il lato sud della SP ex SS10.
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Abitato di Gazzo Vecchia cortina edilizia di Gazzo

- L’abitato di Stradella
Anch’esso è posto lungo la SP ex SS 10 (Padana Inferiore Legnaghese) ma in direzione ovest e
praticamente in confine con il comune di San Giorgio. Una posizione, questa, del tutto strategica che, di
riflesso, ha consentito alla frazione di godere dell’effetto attrattivo esercitato, negli ultimi quindici anni,
dalla prima cintura del capoluogo provinciale sulla domanda insediativa residenziale, tanto da farla
crescere sino a divenire il maggior nucleo insediativo del comune. Nell’abitato di Stradella ha sede la
Chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine, la scuola per l’infanzia ed il maggiore dei due
cimiteri del comune.
Il tessuto abitativo di Stradella, contrariamente a quanto avvenuto a Gazzo, si è sviluppato a cavallo della
ex statale in tempi remoti dando vita ad un embrione di centro storico che, a causa della frattura stradale,
non si è mai completamente saldato. A Sud dell’ex statale trova collocazione la parrocchia e la scuola
dell’infanzia mentre a nord si sviluppa, sia pure in leggero arretramento, il “vecchio” abitato (anche qui
molto rimaneggiato) con bar e negozi e, a qualche distanza, il cimitero.

Abitato di Stradella Vecchio abitato di Stradella embrione di centro storico

- L’abitato di Bazza
L’abitato di Bazza è costituito da un piccolo nucleo insediativo scarsamente popolato posto a sud-est del
comune quasi in prossimità con Castel d’Ario. Il tessuto edilizio è costituito in prevalenza da fabbricati
rurali sia attivi che dismessi tra cui alcuni di rilevanza architettonica. Un breve tratto di cortina edilizia
(molto degradata e rimaneggiata) si sviluppa sul lato est di via Bazza.
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Abitato di Bazza Tratto della cortina edilizia di Bazza

- L’abitato di Bigarello
Nonostante il nome del comune derivi da questo antico nucleo, oggi esso è costituito da un insieme di
corti rurali in gran parte attive e, in qualche caso, di rilievo architettonico – testimoniale poste lungo la SP
24 che collega Susano di Castel d’Ario con Roverbella.
Da tempo scomparse le vestigia dell’antico castello caratterizzano il tessuto insediativo della frazione la
chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni e Paolo, il minore dei due cimiteri del comune e la casa della
Beata Osanna degli Andreasi.

Abitato di Bigarello Scorcio sull’abitato di Bigarello

- Gli insediamenti sparsi
Nell’analisi del paesaggio costruito, assume grande rilevanza, oltre a quello dei nuclei insediativi, quello
degli insediamenti sparsi, né poteva essere diversamente se si considera che sino alle soglie del 1900
l’attività agricola è stata soggetto indiscusso dell’economia comunale. Numerose quindi le antiche corti,
dominate dalla casa patrizia cui si affiancano le stalle e le povere abitazioni (spesso monolocali) dei
bifolchi e dei contadini, che caratterizzano il paesaggio dell’antropizzazione rurale.

6.5 Componenti del paesaggio fisico naturale

6.5.1 Componenti del paesaggio fisico
Il territorio comunale fa parte del sistema fisiografico del Livello Fondamentale delle Pianure e al
sottosistema della Media Pianura Idromorfa (classificazione operata dal Servizio del Suolo dell'ERSAL).
I suoli della zona si presentano moderatamente profondi, limitati dal substrato da limoso a franco
sabbioso molto calcareo, talvolta ghiaioso, che ospita la falda e a drenaggio lento.
Il territorio si trova a sud delle cerchie moreniche frontali dell’anfiteatro morenico del Garda, occupa la
media pianura mantovana, i depositi deposti nell’area studiata fanno parte della coltre di alluvioni
depositati dai fiumi Mincio e Tione e dai suoi affluenti.



73

La zona si caratterizza per la presenza di un livello acquifero superficiale (falda freatica) notevolmente
influenzato dagli andamenti meteorici stagionali, strutturato secondo una geometria lenticolare.
Nei livelli sabbiosi più profondi si individua il primo livello acquifero significativo talora parzialmente
confinato avendo al tetto ed al letto depositi argillosi e/o limo-argillosi impermeabili.
Detto livello acquifero assume carattere freatico in condizioni di magra mentre in condizioni di maggior
carico idraulico, assume carattere di semiconfinamento; la sua alimentazione avviene per infiltrazione
dalla superficie sotto forma di precipitazioni, apporto di acque di irrigazione, e per perdite in alveo del
reticolo idrografico.
Attualmente l’idrografia naturale risulta regimata con corsi d’acqua naturali in alvei obbligati affiancati da
una rete di canali artificiali che costituiscono il sistema di fossalazione in grado di drenare e/o provvedere
all’irrigazione dei terreni agricoli.

6.5.2 Componenti del paesaggio naturale
Il comune di Bigarello pur privo di siti di Natura 2000, ha visto, in questi ultimi anni, evolversi
positivamente il suo quadro naturalistico e paesaggistico a seguito della creazione, da parte dell’ERSAF
della Regione Lombardia che ne è proprietaria, di un bosco sui terreni dell’Azienda Carpaneta.
L’intervento viene descritto nel sito della Regione (www.forestedilombardia.it) come segue:
“La Foresta Carpaneta è il risultato di un recente progetto di forestazione avviato nel 2003 nell’ambito del
progetto “Dieci Grandi Foreste di Pianura”, che rappresenta la scelta strategica, proposta dalla Direzione
Generale Agricoltura della Regione Lombardia, di costituire nuove grandi aree verdi naturali, con
particolare riguardo alla Pianura Padana.
La Foresta è situata nel Comune di Bigarello in provincia di Mantova, presso l’Azienda agroforestale
Carpaneta, proprietà del demanio regionale dal 1 gennaio 2002 e tuttora sede di sviluppo di un polo agro-
forestale di eccellenza nel settore multifunzionale, con interesse specifico nella filiera lattiero casearia,
agri-energetica e ricerche da parte di ERSAF.
La Foresta Carpaneta è costituita da un nucleo boscato di 43 ettari ( assimilabile per composizione alla
tipologia forestale del Querce-carpineto planiziale) completati da un’area di 27 ettari, a spiccata funzione
didattico ricreativa, in cui sono state definite le seguenti quattro sezioni, legate alla storia, alla cultura e
alle tradizioni locali del territorio mantovano:

 Il Parco di Arlecchino, ispirato all’artista settecentesco Tristano Martinelli da Bigarello, dove la
presenza di diverse essenze, ordinatamente disposte per forma, colore e profumo stimolano la
curiosità nei confronti del mondo vegetale.

 Il Parco di Virgilio dedicato alla vita e alle opere dell’autore latino, caratterizzato da una precisa
successione di suggestioni visive che, accompagnate dalla citazione di alcuni brani della
letteratura virgiliana, permettono di rivivere le atmosfere dell’epica classica, attraverso una
tranquilla passeggiata.

 Il Parco Elzeard Bouffier, dedicato al protagonista del romanzo “L’uomo che piantava gli alberi”
e al valore etico della riforestazione.

 La zona della riqualificazione del paesaggio agricolo tradizionale, in cui sono state
ricostituite siepi e filari a delimitare piccoli appezzamenti, all’interno dei quali, insieme ad antiche
varietà colturali, è stata ricreato un vigneto secondo l’antica tecnica della piantata su sostegno
vivo.”

Vista aerea del Parco Arlecchino
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6.5.3 L’uso agricolo del suolo
Come si evidenzia nel SIT della Provincia sulla base dei rilevamenti ERSAF, l’uso prevalente del suolo
agricolo, per non dire esclusivo, è quello delle colture a Seminativo anche se, recentemente, si assiste al
ritorno delle risaie:

6.5.4 Rete idrografica artificiale
L’area del comune è particolarmente ricca di canali che costeggiano o si insinuano nel territorio, tra questi:
Il Cavo San Giorgio (n° 118), Dugale Derbasco (n° 119), Molinella (n°125), Allegrezza (n° 126),
Tartagliona (n° 127), Condotta di Susano (n° 1081), Scolo Grezzana (n° 1085), Fosso di Roncoferraro e
Fosso di Ghisiolo (n° 1092), Condotto Marai (n° 2250), Todeschino (n° 2252), Condotto Marangoni (n°
2262), Condotto Rovesta (n° 2284), Allegrezza Vecchia (n° 2285) Scolo Porcarina (n° 2291), Scolo Bazza
e Fosso Nuovo (n° 2292), Condotto Castellazzo (n° 2293), Tromba (n° 2295), Condotto Caselle (n° 2297);
Canale Acque Alte Mantovane (n° 2366).

Mappa dei canali di Bigarello (estratto da SIT Provincia)

USO AGRICOLO DEL SUOLO
(Fonte: SIT Provincia di Mantova) fonte ERSAF
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La capillarità del sistema irriguo evidenzia, se mai ve ne fosse bisogno, la rilevanza che la regimazione
idraulica ha avuto nella conduzione agricola dei terreni e, conseguentemente, nella modellazione del
territorio di Bigarello sin dai tempi più remoti.
Molti dei canali ancor oggi presenti, come il Molinella (probabile datazione 101 a.c.), il Tartagliona e
l’Allegrezza, sono di antica formazione e testimoniano di una attività antropica che con l’acqua ha vissuto e
convissuto da sempre.

6.5.5 Rete ecologica
Poiché la rete Ecologica Provinciale (REP) riportata nel PTCP della Provincia di Mantova non risulta del
tutto coerente con la Rete Ecologica Regionale (RER) approvata in via definitiva con DGR 10962/2009,
per l’individuazione della Rete Ecologica Comunale (REC) si fa, pertanto, diretto riferimento, come
espressamente indicato nel documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli
enti locali”, alla RER.

Nel quadro d’insieme, la RER inserisce la rete ecologica di Bigarello nel Settore “Mincio di Mantova” che
comprende le tavole individuate dai codici 194 e 195 e che viene descritto e disciplinato come segue:

Estratto dalla RER - Settore 195
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CODICE SETTORE: 194, 195
NOME SETTORE: MINCIO DI MANTOVA
Province: MN

DESCRIZIONE GENERALE
Si tratta di un tratto di pianura mantovana che ha nel fiume Mincio, e in particolare nei Laghi di Mantova e nella Riserva Naturale
Regionale Vallazza le aree a maggiore naturalità, importanti soprattutto per l’avifauna acquatica nidificante, migratoria e svernante e
per l’ittiofauna, fondamentali quali aree sorgente in ottica di Rete Ecologica della Pianura Padana lombarda. Il tratto medio del
Mincio, con le sue vaste aree umide, è inoltre importante per la chirotterofauna (che utilizza anche la limitrofa area urbana della città
di Mantova, con palazzi storici come rifugi), per l’erpetofauna (tra tutte, si segnalano la Testuggine palustre e la Rana di Lataste),
per numerosi invertebrati acquatici quali Microcondylea compressa e l’endemismo padano Hydroporus springeri e per la rara flora
palustre (Hottonia palustris, Utricularia vulgaris).
Il restante territorio è caratterizzato da ambienti agricoli e da una fitta rete irrigua, fondamentale per il ruolo che svolge in termini di
connettività ecologica in un contesto altrimenti fortemente banalizzato.
Un significativo elemento territoriale è infine rappresentato dal bosco di recente piantumazione in un contesto agricolo, a Nord di
Gazzo, da parte di ERSAF, nell’ambito dei progetti per la costituzione di 10.000 ettari di nuove foreste.

ELEMENTI DI TUTELA
SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT20B0010 Vallazza
Zone di Protezione Speciale: IT20B0009 Valli del Mincio; IT20B0010 Vallazza
Parchi Regionali: PR Mincio
Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Vallazza;
Monumenti Naturali Regionali: -
Aree di Rilevanza Ambientale: -
PLIS: -
Altro: Sito Ramsar “Vallazza”; Sito Ramsar “Valli del Mincio”; IBA – Important Bird Area “Fiume Mincio e Bosco Fontana”.

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA
Elementi primari
Gangli primari: Medio Mincio
Corridoi primari: Fiume Mincio; Corridoio Nord Mantova.
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – n. 8/10962): 22 Fiume
Mincio e Laghi di Mantova
Elementi di secondo livello
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree
prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la
biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): -
Altri elementi di secondo livello: Aree agricole di Marmirolo; Nuova foresta di Gazzo; Canale Molinella; Scolo Essere; Fosso
Rabbioso.

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE
Per le indicazioni generali vedi:
- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16
gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete Ecologica
Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale;
- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati
finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;
- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con deliberazione di Giunta
regionale del 26 novembre 2008, n. 8515.
Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino
la connettività:
- verso W con il Bosco Fontana;
- verso S con il fiume Mincio;
- verso E con la pianura veronese.

1) Elementi primari e di secondo livello
22 Fiume Mincio e Laghi di Mantova; Ganglio “Medio Mincio” – Ambienti acquatici:
definizione coefficiente naturalistico del DMV, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di
magra; ripristino di zone umide laterali; mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, evitando la costruzione di difese
spondali a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, abitazioni); mantenimento delle fasce
tampone; eventuale ripristino di legnaie (nursery per pesci); mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; interventi di
contenimento ed eradicazione di specie alloctone (es. Nutria, pesci alloctoni); riapertura/ampliamento di "chiari"soggetti a naturale /
artificiale interrimento; conservazione degli ambienti perifluviali quali lanche, ghiareti, isole fluviali, boschi ripariali più o meno igrofili
tipo saliceti, alnete, ecc;
22 Fiume Mincio e Laghi di Mantova - Boschi: conservazione e ripristino dei boschi ripariali; mantenimento della disetaneità del
bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi;
disincentivare i rimboschimenti con specie alloctone; conservazione di grandi alberi; creazione di alberi-habitat (creazione cavità
soprattutto in specie alloctone);
22 Fiume Mincio e Laghi di Mantova; Ganglio “Medio Mincio”; Corridoio Nord Mantova; Aree agricole di Marmirolo; Canale
Molinella; Scolo Essere; Fosso Rabbioso
- Ambienti agricoli: incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari
prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del mantenimento e ripristino di
elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio
e concimazione dei prati stabili; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle
piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato; creazione di siti
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idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli tramite: incentivazione del mantenimento di bordi di campi
mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza), gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside
obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto; incentivazione delle pratiche agricole a
basso impiego di biocidi, primariamente l’agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità
floristica (specie selvatiche ad es. in coltivazioni cerealicole); creazione di piccole zone umide naturali su terreni ritirati dalla
produzione grazie alle misure agroambientali contenute nei PSR; mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;
Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure di attenzione alla fauna selvatica
nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici;
Varchi
Necessario intervenire attraverso opere di deframmentazione ecologica al fine di incrementare la connettività ecologica:
Varchi da deframmentare:
1) Lungo la linea ferroviaria tra Mantova e Castel d’Ario, a sud-est di Gazzo e in corrispondenza dell’attraversamento del Mincio, in
sponda sinistra;
2) A sud di Santa Lucia, a deframmentare la linea ferroviaria e la strada che collega Mantova a Castiglione Mantovano.

2) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i varchi in
condizioni critiche; evitare la dispersione urbana;
Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione
e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività con l’area sorgente
principale costituita dal fiume Mincio.
CRITICITA’Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra
infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari.
Infrastrutture lineari: in termini di connettività ecologica, l’intero settore è frammentato dall’autostrada A23 (rectius: A22 ndr), che
lo percorre e attraversa da Nord a Sud, e dalle strade 10 e 62 che si dipartono dalla città di Mantova.
Urbanizzato: l’angolo sud – occidentale è fortemente urbanizzato per la presenza di un ampio settore della città di Mantova;
Cave, discariche e altre aree degradate: -

Entrando nello specifico del comune di Bigarello, dall’esame della RER, si desume che il territorio
comunale è interessato da:

- un primo elemento di secondo livello che partendo da analogo elemento posto ad est del comune
di San Giorgio di Mantova si sviluppa in tutto il quadrante a nord della SP ex SS 10 sino ad
inglobare la Foresta della Carpaneta, per poi incunearsi a sud della SP ex SS 10 tra gli abitatidi
Stradella e Gazzo in direzione di Roncoferraro;

- un ulteriore elemento di secondo livello posto in posizione mediana costituito dall’alveo del canale
Alleggrezza;

- un terzo elemento di secondo livello posto a nord est del comune che è parte dell’elemento di
secondo livello di unione fra Castelbelforte e Castel D’Ario;

Tutte gli elementi secondari sono collegati trasversalmente da un piccolo corridoio, sempre di secondo
livello posto immediatamente a nord dell’abitato di Bazza.
Da segnalare, inoltre, la presenza di due varchi da deframmentare:

- Il primo varco posto tra gli abitati di Stradella e Ghisiolo la cui frammentazione è generata dalla SP
ex SS 10 e dalla ferrovia Mantova-Monselice;

- Il secondo varco posto immediatamente a sud-est del primo in corrispondenza del canale Acque
Alte Mantovane che è il motivo della frammentazione.

Gli elementi di secondo livello individuati dalla RER, se si esclude la Foresta della Carpaneta, non
possiedono, allo stato attuale, particolari valori naturalistici né elevati livelli di integrità ecologica. Ciò
significa che gli stessi richiedono azioni di riqualificazione mirate al ripristino ed al potenziamento delle
funzioni connettive.
Le maggiori criticità che incidono sulla continuità della rete sono individuabili nella elevata pressione
insediativa degli ultimi anni che ha determinato un progressivo incremento delle frazioni e nella
infrastrutturazione lineare che attraversa il comune da est ad ovest provocando, come si è visto,
significativi fenomeni di frammentazione della rete. Tra le infrastrutture maggiormente impattanti
spiccano: la SP ex SS10 e la linea ferroviaria Mantova-Monselice.

6.6 Componenti del paesaggio antropizzato

6.6.1 Nuclei ed edifici isolati di antica formazione
Il tessuto insediativo del comune di Bigarello, per la genesi di natura rurale, risulta caratterizzato più dalla
presenza di corti e ville rurali isolate, attorno a cui si sono andati progressivamente sviluppando i nuclei
insediativi, piuttosto che dalla presenza di consolidati centri storici, anche se, sia pure con qualche sforzo,
si è cercato di assegnare un centro storico alla frazione di Stradella.
Gli edifici di antica formazione sottoposti a Tutela dal PGT sono i seguenti:
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EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI DI ANTICA FORMAZIONE SOGGETTI A TUTELA

CODICE NOME LOCALITA’

--- Centro Storico Stradella

E 01 Corte Auricchio Stradella

E 02 Corte Roverina Gazzo

E 03 Corte Dosso Cadè Gazzo

E 04 Corte Chiaviche Bazza

E 05 Corte Beata Osanna Andreasi o Corte Grande Bigarello

E 06 Corte Sostegno Bigarello

E 07 Corte Gervasona Stradella

E 08 Corte Motta Stradella

E 09 Corte Berettini Stradella

E 10 Corte Malpensa Gazzo

E 11 Pila del Galeotto Gazzo

E 12 Corte Castellazzo Bazza

E 13 Corte Brusca Stradella

E 14 Torre Colombaia e Corte Marangona Stradella

E 15 Edificio a Bigarello Bigarello

6.6.2 Edifici storici
Gli edifici storici gravati da vincolo “ope legis” o da vincolo ministeriale a cui si applicano i disposti del
D.lgv 42/2004, sono i seguenti:

CODICE NOME LOCALITA’ VINCOLO

D 01 Chiesa della Natività Stradella Ope legis**

D 02 Chiesa di S.Anna Gazzo Ope legis**

D 03 Chiesa dei S.S. Giovanni e Paolo, Bigarello Bigarello Ope legis**

D 04 Corte Bazza e Chiesa di Sant’Antonio Bazza Ministeriale

D 05 Municipio Gazzo Ope legis*

D 06 Scuola per l’infanzia Stradella Ope legis*
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D 07 Dosso Kelder Gazzo Ministeriale

D 08 Ex Casa Cantoniera Gazzo Ministeriale

D 09 Edifici azienda Carpaneta Gazzo Ministeriale

D 10 Cimitero di Stradella (edifici comunali) Stradella Ope legis*

D 11 Cimitero di Bigarello (edifici comunali) Bigarello Ope legis*

6.7 Infrastrutture storiche, punti di osservazione, strade panoramiche e ciclabili

6.7.1 Rete ferroviaria
Il comune è interessato dalla linea ferroviaria Mantova-Monselice realizzata tra il 1883 e il 1886 anche se
le prime proposte risalgono al 1865.

6.7.2 Viabilità storica
La viabilità storica del comune si identifica principalmente nella SP ex SS10 “padana-Inferiore”
(Legnaghese) oltre che nelle provinciali SP71 “Castelbelforete-Cadé” ed SP25 “Mantova-Castelbelforte”.

6.7.3 Componenti percettivo-identificative e Percorsi panoramici
Il paesaggio del Comune di Bigarello, è, come si è visto, povero di significative presenze naturalistiche
anche se, la forestazione della Carpaneta con l’annesso Parco Arlecchino finiranno col divenire, sia pure
in prospettiva, forti elementi di caratterizzazione del paesaggio agrario. Un paesaggio che, al momento,
è piuttosto povero anche in virtù della morfologia sostanzialmente pianeggiante mossa solo dalla
presenza, non sempre percepibile di alcuni dossi. Ciò, ovviamente, non significa che vi sia totale assenza
di componenti percettivo-identificative ma, più semplicemente che è il tessuto agrario nel suo insieme a
divenire componente percettivo-identificativa attraverso le ampie visuali aperte e gli scorci sulle corti
storiche tipiche del quadrante nord-est o attraverso i percorsi rurali alberati e le profonde cicatrici dei
canali che segnano il quadrante sud.
Visuali dinamiche sulla campagna si possono godere dalla linea ferroviaria Mantova-Monselice o
percorrendo la SP ex SS10 nel tratto ad est di Gazzo e tutto il tratto che attraversa il comune della SP24 .

6.7.4 Ciclabili
Per consentire la fruizione delle emergenze naturali e di quelle culturali il comune di Bigarello ha dato
corso, nel tempo, alla progressiva programmazione e realizzazione di percorsi ciclabili sia di livello locale
che di interconnessione alla rete sovracomunale.
Il piano provinciale delle ciclabili inserisce il comune di Bigarello nell’Ambito 5: Il territorio del riso che,
oltre a Bigarello comprende i comuni di Castel d’Ario, Castelbelforte, Marmirolo, Ostiglia, Roverbella, San
Giorgio di Mantova, Serravalle Po e per il quale ambito vengono proposte le seguenti stategie:

- connessione e valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario del riso (mulini e
grandi corti);

- connessione e valorizzazione del sistema rurale del nord – est di Mantova;
- connessione con il sistema Mantova e hinterland;
- raccordo con la progettualità del sud – ovest veronese.
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Attualmente, il comune è interessato dalla “Rete di II° livello n. 30 ciclovia secondaria Mantova – Foresta
della Carpaneta” per la quale il piano provinciale prevede la messa in sicurezza con priorità 3 di
intervento.

6.8 Elementi di degrado
Costituiscono elementi di degrado del Paesaggio i numerosi elettrodotti e le antenne radiobase.
Gli elettrodotti
Semplice 380 kV n. 355 (Terna Spa)
Semplice 380 kV n. 356 (Terna Spa)
Semplice 132 kV n. 545 (Enel)
Semplice 132 kV n. 718 (Enel)
Linea Enipower
Antenne Radiobase
n° 1 Gestore TEANET srl wifi
n° 1 Gestore VODAFONE
n° 2 Gestore WIND

LEGENDA

Estratto dalla Tav. 4 nord del Piano dei
Percorsi e della Piste Ciclopedonali della
Provincia di Mantova - 2006


