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Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281 sul Rapporto

conclusivo sull'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversitd (2011 - 2020).

Repertorio n. del 5 maggio 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGION! E

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 5 maggio 2021

VISTA la Convenzione sulla Diversitd Biologica (CBD), adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992,

entrata in vigore il 29 dicembre 1993 e ratificata dall'ltalia con la legge 14 febbraio 1994, n.124',

VISTO il piano strategico per la biodiversiti 2011-2020 e gli Aichitarget adottati nel 2010 in Giappone

nell'ambito della X Conferenza delle Partidella CBD;

VISTI gli esiti della XIV Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversitd Biologica (CBD)'

tenutaJi in Egitto nel novembre2018, nell'ambito della quale sono staticoncordatiglisfep necessari

per raggiunglre gli Obiettivi di Biodiversitd e i relativi Aichi targef gettando_le basi per il processo di

sviluppo def'attuile Piano Strategico Globale per la Biodiversiti 2011-2020',

vlsTo l,atto Rep. n. 1g1lCSR del 7 ottobre 2010 recante "lntesa sulla strategia Nazionale.per la

Biodiversitd, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi

dell'articolo 6 della Convenzione sulla Diversitd Biologica";

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 3 maggio 2011, recante: "La nostra

assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversitd fino al 2020 -

coM(201 1) 244";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 giugno 2011,

recante: "lstituzione del Comitato Paritetico per la Biodiversiti, dell'Osservatorio Nazionale per la

Biodiversitd e delTavolo di Consultazione";

PRESO ATTO che la Strategia Nazionale per la Biodiversitd individua questa Conferenza quale sede

di discussione e decisione-politica in merito alla stessa Strategia ed il Comitato Paritetico quale

organo, a supporto della siessa Conferenza, composto da rappresentanti delle amministrazioni

centrali e delle Regioni e delle Province autonome diTrento e Bolzano;

VISTO l'atto Rep. n. 84/CSR, del 10 luglio 2014 recante "lntesa sulla Strategia

Biodiversiti: prime indicazioni programmatiche fino al 2015" ;

VISTO l'atto Rep. n. 91/CSR, del 26 maggio 2016,
Strategia Nazionale per la Biodiversiti fino al 2020";
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VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281che, in attuazione del principio di
leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionaliti, economicitd ed efficacia
dell'azione amministrativa, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
possano concludere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi al fine di coordinare I'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivitd di interesse comune;

VISTI i primi quattro rapporti sull'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversiti per i

periodi 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 approvati da questa Conferenza con
accordi, rispettivamente, del l0luglio 2014- atto Rep.85/CSR, del 26 maggio 2016- atto Rep.
93/CSR, dell'8 marzo 2018 - atto Rep. 65/CSR e del 9 luglio 2020 - atto Rep- 106/CSR;

VISTO il Rapporto conclusivo sull'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversitd (2011 -
2020) approvato, attraverso consultazione telematica, dal Comitato Paritetico per la biodiversitd,
trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della transizione ecologica con nota prot.n. 5040 del
17 mazo 2Q21 e diramato con nota DAR n.4487 t 18 marzo 2021, con contestuale convocazione di
un incontro a livello tecnico, in modalitd videoconfetenza, il 12 aprile 2021;

RITENUTA necessaria I'approvazione del predetto Rapporto mediante accordo ai sensi del
richiamato articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n.281, data la competenza sia regionale,
sia statale delle tematiche trattate, al fine di awiare concrete e coordinate azioni, anche legislative,
volte all'attuazione della strategia Nazionale per la Biodiversitd;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontrosvoltosi il 12aprile2021, nell'ambitodel quale, aseguitodei
chiarimenti intercorsi, i rappresentanti delle Regioni e del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato hanno espresso l'awiso favorevole, a livello tecnico, ai fini del perfezionamento
dell'Accordo, sul prowedimento cosi come proposto;

VISTA la nota prot.n. 6593 del 13 aprile 2021, diramata il 15 aprile 2021 nota DAR 6148, con la quale
l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere
osservazioni sul prowedimento di cui trattasi;

CONSIDERATI gliesitidell'odierna seduta diquesta Conferenza, nel corso della quale le Regionie
le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso awiso favorevole all'accordo sul
Rapporto conclusivo sull'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversitd (2011 -2020);

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANGISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul Rapporto conclusivo
sull'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversitd (2011 -2020), (Allegato 1), trasmesso
dal Ministero della transizione ecologica con nota prot.n. 5040 del 17 marzo2A21, dramato con nota
DAR n. 4487 t 18 mazo 2021, di cui in premessa.

ll Presidente
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TNTRODUZTONE

La StrplegiA Nazionale per !O Brpdrverq_ilA*2Ql1-?Q?Q (SNB) prevede la redazione di rapporti biennali

attraverso i quali valutare e monitorare le attiviti intraprese e nel contempo programmare quelle per gli anni

successivi, in un'ottica di gestione adattativa'

ll presente V Rapporto conclude il decennio di attuazione della SNB e, attraverso le valutazioni sull'esperienza

condotta non solo durante l'ultimo biennio 2A]r9-2O20, ma nell'intero decennio 2OLL'2020, contiene spunti

diriflessione con suggerimenti utili per la predisposizione della nuova Strategia a12030.

Tra le considerazioni effettuate, appare opportuno evidenziare che in tema di biodiversitd, i tempi di

monitoraggio dei risultati attesi sono spesso molto pii lunghi rispetto ai tempi di programmazione delle

politiche settoriali determinate dall'uomo. lnoltre, in ragione della complessiti e variabiliti intrinseca dei

processi naturali e delle diverse interazioni tra questi e l'attiviti antropica, pud essere necessario effettuare

analisi interdisciplinari considerando vari settori d'implementazione, per ottenere risultati efficaci per gli

scopi posti (il cosiddetto moinsteamingl.

Su tali presupposti, fin dal 2010, il Piano Strategico della Convenzione sulla Diversiti Biologica di Rio (CBD),

la Strategia Europea per la Biodiversiti 2020 e di conseguenza la stessa SNB, hanno individuato obiettivi di

medio termine (pluriannuali) e di lungo termine (decennali), con momenti di verifiche intermedie con una

Vision proieltata al 2050:

By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored ond wisely used, mointaining ecosystem services,

sustdining a heotthy planet ond delivering benefits essential for all people (5lrgkgk|lgllgl-Etglueafiy
29_LL2UA.

tn considerazione della sua validiti temporale, la Vision sopra riportata d un obiettivo di riferimento valido e

riconosciuto sia a livello globale sia a livello comunitario, anche per la Strategia 2030.

Nel percorso proiettato al 2050, avviato nel 2010, la scadenza del 2020 rappresenta il primo momento di

verifica decennale sulle diverse iniziative che riguardano la biodiversiti, pertanto l']'lN[f ha dichiarato't2020

"Super anno per l'ambiente e la Biodiversiti" al fine di enfatizzare la necessiti di maggiori sforzi oltre agli

impegni su piir fronti: dalla mitigazione dei cambiamenti climatici alla salvaguardia del suolo, delle acque

interne, dei mari e degli oceani , quindi della biodiversitd in generale.

lnfatti, alla scadenza della prima decade, nonostante glisforzi effettuati da diversi Paesi (tra cui l'ltalia), a

livello internazionale gli esiti di rapporti, studi e ricerchel stanno convergendo sul riconoscimento del

mancato raggiungimento degli obiettivi posti nel 2010 riguardo al cambiamento ditendenza sulla continua

perdita di biodiversita. Tutto questo rende urgente e inderogabile la definizione di azioni piir incisive ed

efficaci per invertire la rotta identificando, sia a livello internazionale sia a livello nazionale, obiettivi e

strumenti per il prossimo decennio tenendo in debita considerazione l'esperienza condotta.

Tenendo conto del particolare momento in cuisitrova l'ltalia e sostenendo lo "spirito/iniziativa" delSuper

Yeor 2020, pare opportuno utilizzare la preparazione di questo V ed ultimo Rapporto della prima SNB

realizzata in ltalia come momento di confronto nazionale sull'intera esperienza decennale condotta

attraverso la SNB.

1 
LLsES Global Assessm ly-Ajld-Lc!-sf:1Cm.12019). Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2020) Global Biodiversity

Outlook 5. Montreal.

The Eurooean environqtent state and ou(S,o32Q2!-Klgfyledse forjransition to a sustainable Eurur-e (SOER Z0Z0)

COM(2020) 635 Relaf ione dellA_.C_Qmmissione al Parlamento_Euroo_e_o, al Consigllq gAL-qo-ln!!glplSSll9![]!9--elSc-i.?"i-e Europeo * Lq stato d

?Qt?;
WWF Livins Plan-et Report 2020

BiodiveritA a Risqhio Legambiente 202q
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Si ritiene infatti che, grazie alla Strategia, siano molti gli aspetti positivi che hanno permesso al nostro Paese
di comunicare e divulgare ivalori della biodiversiti italiana, mettendo in campo iniziative locali, nazionali e
internazionali, rivolte alla sua comprensione e tutela. Cid anche in considerazione delfatto che attraverso la
SNB d stato possibile attuare la Strategia dell'Ue per la biodiversitA 2020 facilitando l'impegno anche rispetto
ai processi di rilevanza globale, connessi, ma non necessariamente inseriti nello Strotegic Plon 2}tt-2020
della CBD, come ad esempio il contrasto ai cambiamenti climatici, la tutela delle acque interne e dell'ambito
marino e la cooperazione internazionale, con una particolare attenzione, negli ultimi anni, alla
sensibilizzazione e al coinvolgimento dei giovani.

Senza dubbio sono da annoverare tra le esperienze positive, soprattutto per l'ampia e diversificata
partecipazione disoggetti istituzionalie portatoridi interesse che hanno fattivamente contribuito aldibattito
ed alla crescita nazionale, l'organizzazione di eventi di confronto di valenza nazionale come il pgrcorgo
p-rgparatorio alla SNB, la I Conferenza Naziol_dgsqUa Fjedivgrsiti (maggio 2010) e la successiva Conferenza
nazionale "La Natura dell'ltalia. Biodiversitir e Areq Protette: la orpen economy per il rilancio del Paese"
(dicembre 2013) durante la quale sono stati discussi e condivisi, per la prima volta, temi e strumenti divenuti
oggi realti come il Capitale Naturale, iservizi ecosistemici, le infrastrutture verdi (terrestri, marine e urbane),
la contabiliti ambientale e isussididannosi, gliacquistiverdidella PA, tanto percitarne alcuni.

Ulteriori aspetti positiviscaturitida queste esperienze sono le innovazioni legislative a cuitali iniziative hanno
dato seguito. Nel gennaio 201.3 viene emanata la legge n. 10 che definisce il quadro normativo per ilVerde
pubblico e istituisce il Comitato per il Verde_Buhblico, oggi importante riferimento nazionale con valenza di
indirizzo a livello locale, evidenziando l'importanza della biodiversiti anche in ambienti fortemente
antropizzati come le aree urbane.

Nel 2014 l'occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea ha fornito l'opportuniti di
promuovere, a livello europeo, attraverso l'adozione della Carla d! Roma sulCa.pitale Mturale e.Culturale,le
connessioni tra capitale naturale e culturale intese come miglioramento della conoscenza e della
divulgazione, come promozione di una fruizione e gestione sostenibile dei patrimoni naturalie culturali, come
opportuniti di sviluppo di lavori "green" e come realizzazione di investimenti integrati.

La crescita a livello nazionale della conoscenza sulla biodiversiti unita alle azioni necessarie per la sua
conservazione e tutela, ha quindi permesso all'ltalia di svolgere un ruolo attivo anche a livello internazionale
facilitando l'integrazione delle politiche che con essa interagiscono.

Grazie alla capacitd di cogliere tali opportuniti, oggi citroviamo ad essere un Paese propositivo sia all'interno
dell'Unione europea sia nel piil ampio contesto internazionale (si veda ad esempio, la Conferenza delle Parti
(COP 21) della Convenzione di Barcellona tenutasi a Napoli e la Conferenza per i giovani sul clima).

Un altro aspetto fondamentale riguarda la sinergia, creatasi a meti del decennio in oggetto, con il processo
globale per la definizione dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile post 2015.

I SustaiAqb!"e Development Goqls (SDGs) definiti in ambito ONU hanno infatti rappresentato (e tutt'ora
rappresentano) un moderno strumento per rafforzare l'integrazione della biodiversiti e i suoi valori nelle
politiche settoriali nazionali, ll collegamento tra gli Aichi Target della CBD e gli SDGs ha inoltre permesso di
chiarire e comunicare meglio l'ambito di applicazione e di interazione tra i concetti di ambiente e biodiversiti
e, di conseguenza, delimitare gli obiettivi delle rispettive politiche che necessariamente sono strettamente
connesse tra Ioro.

Anche in questo caso, il confronto nazionale ha generato un importante intervento legislativo contenuto
nella legge del 28 dicembre 2015 n.221, recante: "Dispesizioni in materia ambientale per promuovere
misure di qreen economy e per il cont-gnimento dell'uso eccesslvo di risorse naturali" (c.d. "collegato
ambientale" alla legge di stabilita 2016) che prevede, tra le altre cose, l'istituzione del Cpmitato per il Capjtale

NelU.talg (art 57) e la realizzazione del Catalogo dei Sussidi ambientalmente -dannosi e dei sussidi
a m bient?J!!entelaVor:evoli (art 68).

All'inizio del 2016, l'ltalia giunge, dunque, alla revisione intermedia della SNB con nuovi
percorso in cui esperienze e opportuniti hanno arricchito e ampliato le possibiliti di azione.
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Nel maggio 20L6, a valle del confronto sulle azioni intraprese in tema di biodiversitd, effettuato a livello

nazionale, dell,UE e della cBD, la conferenza stato-Regionisancisce l'intesa sulle indlcaziQni pfQgra!0maliche

della sNB fino a1 2020 distribuite nell'ambito delle tre tematiche cardine della sNB: biodiversitit e servizi

ecosistemici, biodiversitA e cambiamenti climatici, biodiversitA e politiche economiche; i rispettivi 3 obiettivi

strategicisono raggiunticon ilcontributo derivante dalle diverse politiche disettore individuate in 15 Aree

di Lavoro.

La Bevlrrone di_medQl-elmilg del 2016 rappresenta un ulteriore momento di miglioramento della

prrforr*ii", nazionale che continua a dotarsidistrumenti legislativi innovativi, quale ad esempio la keRC-2$

eiusno 2016 n, 132, che istituisce il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e

disciplina l'lsPRA in funzione delle esigenze emerse a livello di Paese.

La revisione della Strategia d stata anche un'occasione per fare il punto sullo stato di mobilizzazione delle

risorse per la biodiversitir e diverifica del moinsteaming effettivo degliobiettividitutela e conservazione

nelle politiche settoriali anche dal punto di vista finanziario, in particolare nell'uso dei fondi strutturali

comunitari. Le criticiti riscontrate nel monitoraggio delle risorse per la biodiversiti all'interno dei principali

programmi comunitari hanno messo in luce piir volte la necessiti di rafforzare i sistemi ditracciabilitir delle

,isoire,, al fine di garantire un utilizzo piir efficiente dei fondi pubblici, nonch6 di poter ponderare un aspetto

cruciale nell,ambito della mobilizzazione delle risorse per la biodiversiti. Questo argomento E divenuto

oggetto di dibattito anche a livello europeo, ovvero dell'opportuniti di disporre di un fondo unico dedicato

oppure di rafforzare i meccanismi di integrazione tra politiche. Si ricorda, infatti, che a livello nazionale, l'ltalia

finora non ha mai attivato nell'ambito dell'Accordo di Partenariato per la Politica di coesione, un Piano

Operativo nazionale sulle tematiche ambientali.

Nel dicembr e 2077, a seguito del rinnovamento degli accQrdi slobali*:"ullo sviluppo sostenibile e del percorso

diconcertazione multilivello avviato nel 2015, viene approvata dal CIPE la Strategia Nazionale per lo Sviluppo

sostenibile (sNSvs). Tale documento parte dall'aggiornamento della "Strategia d'azione ambientale per lo

rril;pp, sostenibile in ltalia 2OO2-2OhO", affidato al Ministero dell'Ambiente dalla Legge n. 221 del 28

dicembre 2015. ln questo quadro, la SNSvS assume una prospettiva pii ampia e diventa quadro strategico di

riferimento delle politiche settorialie territoriali in ltalia e, quindi, della sNB, disegnando un ruolo importante

per istituzionie societi civile nellungo percorso diattuazione, che siprotrarri sino a12030.

per quanto riguarda l,ambito marino, un forte impulso d stato dato alle attiviti di attuazione della Direttiva

euadro per la Strategia Marina (MSFD) che hanno caratterizzato il decennio in oggetto, grazie ancora una

volta ad un'importante azione legislativa.

E infatti del 13 ottobre 2010 (a distanza di circa una settimana dall'adozione della SNB) l'emanazione del

D.le!- 1g0, che da attuazione alla Diretliva z)lJf,si.lc:ltvJarine -stra!-eqy FromewQrk-pirectlve, M!I!,l
fornendo gli strumenti diretti all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure

necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro t 2020. La MSFD si basa

sull,applicazione dell'Approccio Ecosistemico, importante strumento nato in seno alla CDB e adottato nel

2010 alla COp di Nairobi, per garantire la sostenibiliti ambientale ditutte le attiviti antropiche che insistono

sul mare. La Direttiva 2008/56/CE, inserita nell'Acquis communitaire, prevede un approccio integrato che

ricomprende tutti gli altri strumenti e direttive che, in qualche modo, hanno effetti sull'ambiente marino, e

costituisce il pilastro ambientale della politica marittima dell'Unione Europea, con l'obiettivo che gli Stati

membri raggiungano il Buono Stato Ambientale (GES, "Good Environmental Status"l per le proprie acque

marine. Obiettivo originariamente richiesto proprio per il 2020.

La MSFD, insieme alle Dlrettive HabitAt e Uc-celli, fornisce agli Stati Membri il quadro politico e giuridico di

riferimento per l,adempimento degli impegni internazionali relativialla protezione della biodiversitA marina

nella sua globaliti.

L,ltalia ha definito programmi di monitoraggio per habitat e specie per il raggiungimento del Buono Stato

Ambientale e dei Traguardi Ambientali, consentendo anche di valutare l'efficacia dei Programmi di Misure

2 
I V Bepp rt St rat-eq i a n a zi o na I e p e I bl-o!rye-€tl3,G!,17:2Q19)



mRAPPoRToFlNALESTRATEGlANAzloNALEPERLABloDlVERSlTA,2ott-2o2o-!NTRoDUzloNE

intrapresi.

Anche a livello regionale, l'ltalia ha voluto svolgere per l'ambito marino mediterraneo un ruolo significativo
ospitando a Napoli, nel dicembre 201.9, la 21"' CoP dqlla]Convpnzione di Barcgllona, a conclusione delle
attiviti svolte nell'ultimo decennio per l'implementazione del Programma integrato di monitoraggio e
valutazione del Mar Mediterraneo e delle coste, oltre ai relativi criteri di valutazione (lMAp), con particolare
riguardo al Protocollo SPA/BD, principale strumento per I'attuazione della CBD in merito alla gestione
sostenibile in situ della biodiversiti costiera e marina.

Per quanto riguarda l'ambito delle acque interne, l'implementazione del secondo e terzo ciclo di
pianificazione della Qfettiva eua{ro Acque (Dir 2!00/00/CE) ha consentito di sviluppare conoscenze piir
approfondite sullo stato degli ecosistemi acquatici e soprattutto di implementare misure volte a migliorarlo
in attuazione dei programmi di misure previsti dai Piani di Gestione delle acque.

La tendenza positiva ditaliesperienze ha permesso, negli ultimi anni, dicompiere ulteriorisforzi rispetto alle
relazioni con le politiche settoriali. ln talsenso si E rivelata fondamentale la collaborazione istituzionale tra
Stato e Regioni con una maggiore azione di coordinamento da parte dei Ministeri, che hanno rafforzato la
propria orga nizzazione.

Prendendo ad esempio ilsettoreforestale, il percorso che ha portato all'adozione delD.les 34l201g,,Testo
qnico in- materia.di foreste e filierg forestqli" e l'attivitir in corso per i decreti attuativi, rappresenta un
importante passo avanti e un'esperienza positiva, che sta facilitando l'elaborazione della Strategia forestale
nazionale, attraverso un percorso condiviso e partecipato, che ben si allinea agli obiettivi comunitari espressi
nel 1rcglrl De-al europeo il quale, tra le principali azioni, ha in programma proprio una Nuova Strategia
Forestale da preparare per il primo quadrimestre del 2021.

A tale riguardo, si evidenzia come importante strumento di gestione delle risorse forestali la Gestione
sostenibile delle Foreste, operata attraverso un meccanismo che garantisce la qualiti e la tracciabilita delle
biomasse, dalla foresta al prodotto ultimo, nel pieno rispetto degli ecosistemi, ottenibile seguendo gli schemi
di certificazione proposti dai due organismi esistenti in ltalia: PEFC - Proqramme for Endorsement of Forest
Cgftificoti-on scher.ne.s ed FSC - For.est Steytardship Councit La certificazione di gestione sostenibile delle
foreste ha riscosso in ltalia un consenso crescente gii dalla fine degliannig0.

L'esperienza condotta a piir livelli istituzionali ha consentito all'ltalia di dotarsi di adeguati/ambiziosi
strumenti normativigrazie alsupporto diforti azioni di governonce tra istituzionie stokeholders capaci di
comunicare coinvolgendo i cittadini in scelte "coraggiose" finalizzate al bene comune che non pud
prescindere dalla tutela della biodiversiti.

L'analisia livello didecennio presentata nel Report consente dievidenziare sia gliaspetti postivi, legatialla
prima esperienza di SNB, sia le numerose criticite connesse alla tutela della biodiversiti, Nonostante i

progressi rilevati, le azioni e le Misure di Conservazione messe in campo sono ad oggi insufficienti per
contrastare le pressioni antropiche sulle specie animali e vegetali, che hanno determinato un generale
deterioramento dello stato della biodiversit) in ltalia.

ll presente Rapporto E strutturato presentando, nella Parte l, una valutazione sintetica dello stato di
conservazione della biodiversiti a livello di specie, habitat ed ecosistemi con un approfondimento sulle Aree
Protette, comprendendo i Siti Natura 2000, e un esame delle principali minacce e pressioni.

Nella Parte llvengono messi in luce, attraverso l'analisi dello stato diattuazione degliobiettivispecifici e delle
prioriti di intervento della Strategia Nazionale per la Biodiversiti, isuccessiottenutie le principalicriticiti
riscontrate nelle 15 Aree di Lavoro.

ln allegalQ, in analogia ai precedenti rapporti della SNB, d riportata un'analisi sintetica dello stato di
attuazione delle prioritd d'intervento individuate nella SNB perogniArea diLavoro, pertuttiibienni.

Con questo Rapporto conclusivo sicompleta l'attiviti di reporting della SNB }OLL-2020. per ottimizzare il
processo di analisi dei dati e di valutazione complessiva del decennio, si d volutamente scelta una struttura
sintetica che permettesse un raccordo sia con i precedenti Rapporti della SNB, sia con i temi a

discussione per la nuova Strategia post 2020, il Global Biodiversity Framework post-2020 e dell'Age
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zionale Biodiversit contribuisce al Percorso di

definizione della nuova Strategi, mettendo in evidenza strumenti, raccomandazioni' misure e ambiti per

f,individuazione di iniziative piir efficaci, per assicurare un contributo significativo alla realizzazione di tdrget

nazionali in materia di biodiversitd.
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PARTE I: STATO DI
BIODIVERSITA'IN

CONSERVAZIONE DELLA
ITALIA

L'ltalia, come noto, d tra i paesi europei piir ricchi di biodiversitd, in virttr essenzialmente di una favorevole
posizione geografica oltre ad una grande varieti geomorfologica, microclimatica e vegetazionale,
determinata anche da fattori storici e culturali.

Diseguito viene effettuata una valutazione sintetica dello stato diconservazione della biodiversiti in ltalia,
dal livello di popolazioni e specie al livello ecosistemico, e delle principali pressioni e minacce basata
principalmente su:

r Liste &>sse.Nazionali elaborate secondo i criteri IUCN (/nfernationol Union for Conservotion of Nature),
sistema di valutazione rigoroso che rappresenta uno standard mondiale per la valutazione del rischio di

. rao0orti su iattuazione ttiva Ha x art. 1 iva Uccelli
(Report.gx ?r1. 12) e del Regolamento UE 1.L431L4 sulle specie esotiche invasive, realizzati con il
coordinamento di ISPRA su incarico del MATTM e con il coinvolgimento delle Regioni e province
Autonome, degli Osservatori Regionali per la Biodiversiti e delle principalisocieti scientifiche nazionali;o valutazioni ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. t9O/201O (di recepimento della MSFD);

o superfici nazionali "tutelate": Aree protette e Rete Natura 2000;

' mappatura e valutazione dello stato di conservazione degli ecosistemi e dei loro servizi, realizzata nel
quadro delle attiviti per l'attuazione nazionale della Strategia Europea sulla Biodiversiti.

1,, SPECIE E HABITAT
llterritorio italiano ospita una fauna ed una flora molto ricche. La fauna italiana (marina, terrestre e d,acqua
dolce) d stimata in oltre 60.000 entite (specie + sottospecie), di cui circa il 98% costituito da lnvertebrati e il
rimanente da circa 1.300 specie di Vertebrati.ll phytum piir ricco d quello degli Artropodi, con quasi 50.000
specie, in buona parte appartenenti alla classe degli lnsetti, in particolare Coleotteri (12.OOO specie circa)
(Audisio et al.,2Ot4).

Per guanto attiene alla flora essa comprende 1.209 entite (specie e sottospecie) di briofite, di cui302 Epatiche
e Antocerote e 907 Muschi (Aleffi et a\.,20201,2.7A4 tuxo lichenici (Nimis e Martellos, 2OL7l e g.195 entiti
vascolari, di cui 23 Licofite, 108 Felci e affini, 30 Gimnosperme e 8.034 Angiosperme (Bartolucci et al.,2Ot8).

ll nostro Paese d anche caratterizzato da elevatissimi tassi di endemismo, basti pensare che per la flora
vascolare si raggiungono percentuali di endemismo superiori al 1.6%,essendo note 1.371 specie e sottospecie
endemiche esclusive del nostro territorio o presenti in ltalia, Corsica e Malta (peruzzi et qt.,21t4l. ll 20%
delle specie animaliterrestri e d'acqua dolce d endemica (o subendemica) delterritorio italiano, mentre sono
rarissimi o assenti gli endemismi nella fauna marina. Tassi significativi di endemismo si rilevano per gruppi
quali gli anfibi (31,8%) e i pesci ossei d'acqua dolce (18,3%1.

/.1 { "i.rkt Ros.re ftla:Tiouali
Sebbene negli anni'90 siano state realizzate Liste Rosse a livello nazionale utilizzando i primi criteri pubblicati
nel 1994 dalla IUCN, a partire dal primo biennio di attuazione della SNB l2}tt-2lLzl d stata awiata in modo
sistemico l'attiviti di realizzazione di liste rosse nazionali per gruppi sistematici di flora e di fauna ritenuti
particolarmente significativi per la conservazione della biodiversiti italiana.

Sulla base deicriteri p delle cateeorie definili nel ?001, in ltalia sono stativalutaticirca G500 specie e taxa
infraspecifici animali e vegetali di ambienti terrestre e marino. ldati sono stati raccolti in pubblicazioni
tematiche disponibili sul sito d_eLeS,mitAta ltaliano tUCN.

estinzione delle specie;



mRAPPoRToFlNALESTRATEGlANAzloNALEPERLABloDlVERslTA,2ott-2o2o-PARTEl-sPEclEEHABlTAT

per la flora, le attivite di red tisting si sono concentrate primariamente su set di specie di interesse

conservazionistico sia vascolari sia non vascolari quali licheni, briofite e funghi, tra cui le policy species (toxo

inseriti negli allegati della Direttiva "Habitat" 92/43/cEEe della Convenzione di Berna), e altre specie tipiche

di ambienti a rischio quali habitat costieri e umidi (Rossi et ol,,2ol3l' Successivamente' sono state valutate

altre specie vascolari con un declino documentato negli ultimi 30 anni e tutte le entiti endemiche italiane in

senso stretto o il cui areale comprende anche la Corsica e Malta, territori al difuori della giurisdizione italiana,

ma strettamente connessi alterritorio nazionale da un punto di vista biogeografico'
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Figu*r 1: l)istrib,ziouc, in ;rercenruale, dclle crregoric di rischio di cstirtzione IIJCN delle 2491 eiltiti di pirrntc

vascolari italia,c valuratc cornplessivamcnte nel progclto l,iste Rrlssc clella Flota Italiiura (Rossi era'l', 2021 ia prcss)

Legenda: EX specie esirdtta(Exincfl, RE specie estinta a livello sub-globale (Rtgionalfi Extincf, EW: specie estinta in narura

(Extinct in the l[/ile,CR(pE): specie probabilmente estina, CR(PEW): specie probabilmente esdnta in natura, CR: gravemente

minacciata (Citcalll Endarye"rr1, eN, mhrcc;nta (EndangereQ,YtJ: vulnerabile (Valnerabb), NT: quasi a iscltto (NearThruatekei'

LC: a minor iscltto (L.eatt Concen),DD,dati insufficienti (Data Defcient)

complessivamente, per la flora vascolare, l'attivitA di red listing d stata effettuata su circa 2.500 toxa, pari al

30% della flora nazionale. lrisultati di queste valutazioni non sono positivi (Figura 1) poich6 per la flora

vascolare emerge l'estinzione di 72 toxo pari allo 0,5 Yo a cui si aggiunge l'L,6% di toxa indicati come

probabilmente estinti [cR(pE] in quanto non piir rivenuti nel territorio nazionale in tempi recenti' circa un

quarto delle specie valutate (24,g%l ricade in una delle tre categorie di minaccia (VU, EN e CR), mentre piit

della meti delle specie valutate (56,9%l rientra in una delle due categorie a minor rischio (NT e LC); tra

queste, pero, ben il t6,S%appartengono alla catego ria Near Threotened (NT), quindi, il continuo perpetrarsi

delle minacce in atto e il declino delle popolazionisulterritorio nazionale potrebbero condurre queste specie,

nel breve periodo, verso una categoria di minaccia effettiva. lnfine, la conoscenza insufficiente e la mancanza

di dati per I t6,2%dei taxa valutati hanno fatto propendere per la categoria DD (Doto Deficientl (Rossi et o/',

2O2L in press).

Anche considerando le sole 202 policy species, valutate nel 2O!2, idati non sono incoraggianti: risultano

estinte o probabilmente estinte LL entiti (8 angiosperme, 1 antocerota e 2 muschi), che rappresentano il 5%

del totale delle policy, mentre 7s entita (pari al 37%l rientrano nelle categorie di rischio vu, EN e CR (Rossi

et a1.,2013\.

per quanto riguarda la fauna, invece, dalle Liste Rosse Nazionali dei Vertebrati emerge che il numero di specie

a rischio diestinzione (categorie CR+EN+vU)d molto variabile nelle diverse classi(Figura 2l il19% neirettili,

il2l% nei pesci cartilag inei, il23% nei mammife ri, il360/o negli anfibi, il 48% nei pesci ossei di acqua dolce, il

2% nei pesci ossei marini, il27% negli uccelli nidificanti'
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Figrtra 2: Ripartizione pcrccntualc dei Vcrtebrati italiani pcr categoria di rischio IUCN
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati di Rondinini et al,2013;Rel1li et a1,2017; Gustin et a1.,201,9
Na/a numero di specie valutate per ciascun gruppo: 76 specie di pesci cartilaginei; 97 specie di pesci ossei
di acqua dolce (93+4 lamprede); 407 specie di pesci ossei ^ irrrt;44 specie di anfibi; 56 .peci. di ,ettili;
267 specie di.lccelli nidificand; 126 specie di mammiferi. Dalle valutazioni sono esciuse le specie
appartenenti alie categorie Non Applicabile QnA - Not Applicable) e Non Valutata Q,lE - Nx EaalsaieQ.

PergliuccellinidificantilarecenteListaRossa(Gustin etot.,21tglhafornitounaggiornamentorispettoalle
valutazioni effettuate nel 2012 (Rondinini et ol.,20!3il. Essa mostra un aumento di specie nelle categorie pitr
a rischio (CR e EN). La causa principale di tale fenomeno d probabilmente la continua trasformazione degli
habitat, ma con ogni probabilite altre cause non ancora ben definite concorrono a determinare tale
situazione. ln totale nella Lista sievidenzia che i13,9% delle specie di uccellivalutate d stato classificato in
pericolo critico (CR) (contro il 2,8% del 2OL2l, il L4% in pericolo (EN) (contro il 9% nel 2OL2l e 1,g,2%
vulnerabile (VU), mentre tale categoria risultava del18% nel 2012. Le due delle specie di rapaciche erano
state classificate CR, l'Aquila di Bonelli e il Grifone, appartenenti all'ordine degli Accipitriformi hanno
entrambe visto un miglioramento del loro stato di conservazione: la prima, bench6 ancora minacciata, 6 stata
declassata a EN, mentre la seconda viene oggi classificata addirittura come NT (Gustin et ol, 2ot9l. Delle 27g
specie valutate nella Lista Rossa cinque sono estinte nella regione, tra cui una in tempi recenti (Gobbo
rugginoso)' Le specie che rientrano in una categoria a rischio di estinzione sono in totale G7, pari al Z4,l%
delle specie valutate (76 nel 20L2l.ll 51% delle specie di uccelli nidificanti italiani non E a rischio di estinzione
imminente. Nella Lista Rossa d evidenziato anche che pet il 5,t% delle specie i dati disponibili non sono
sufficientia valutare il rischio di estinzione e quindi, assumendo cheil24,8%di queste sia minacciato, sistima
che la percentuale dispecie effettivamente a rischio sia pari a|25,7%.lnoltre, nel2OlT un aggiornamento
dello stotus di conservazione delle specie attualmente cacciabili in ltalia ha rimarcato un sostanziale
peggioramento dello stato di conservazione di alcune specie della nostra avifauna (Gustin, 2}:rg).

Sono state pubblicate anche Liste Rosse nazionali per alcuni gruppi di lnvertebrati (i cui risultati sono
sintetizzati in Figura 3), in particolare: coralli (Antozoi), libellule (Odonati), Coleotteri saproxilici; inoltre,
l'ltalia d l'unico paese europeo ad aver redatto la Lista Rossa per farfalle (Lepidotteri Ropaloceri) ed api.

Delle 112 specie di coralli valutate, il 9% sono minacciate di estinzione, mentre d molto elevata la percentuale
di specie per le quali non si dispone di informazioni (60%) (Salvati et dl.,2OL4). Tra le libellule una specie e
estinta in ltalia, mentre d minacciato di estinzione l'tL% delle 93 specie valutate (Riservato et o1.,20741. per
iColeotterisaproxilici, le specie minacciate diestinzione sono pari al2L%delle 1.985 specie valutate (Audisio
et al.,201'41. Delle 289 specie difarfalle, una d estinta in ltalia, mentre le specie minacciate sono il6% (Balletto
et o1.,20L5l.. lnfine, perquanto riguarda le api, delle 151specie inserite nella lista preliminare,34 (dicui4
endemiche) sono state valutate a rischio di estinzione o prossime ad esso, di queste ben 5 specie (!4.7 %l
sono ritenute probabilmente estinte (euaranta et al.,2OLg).
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2014; Salvati et al.'2014.
Nata: Numero di specie valutate per ciascun gruppo: 112 specie d:"d1 93 specie di litellule;1986 specie di

Coleotteri saproxilici;289 specie di farfalle; 1si .pi.i. di api.minacciate' Sono escluse dalle valutazioni le specie

appartenenti-alle categorie Non Applicabile (NA, Not Appbcabb)

Nell,ambito delle attivite di red listing per alcuni gruppi d stato possibile stimare le tendenze demografiche

delle popolazioni. circa un quarto delle specie divertebratiterrestri e marini (esclusi i pesci ossei) mostra un

declino demografico (Figura 4). Sia sulla terraferma, sia in mare le specie in declino sono circa il doppio di

quelle in aumento, menire la percentuale dispecie con popolazionistabilid molto piu alta sulla terraferma'

43% contro appena il4%in mare (Rondininief at.,2ol3l. Le popolazionidei pesciosseimarinisono invece

complessivamente stabili (77%), anche se le specie con popolazioni in declino (7%) sono quasi il doppio di

quelle le cui popolazioni sono in increment o (4%l (Relini et al,,2or7l.l dati sulla tendenza delle popolazioni

deicorallisono scarsi, risultando non disponibili per il 68% delle specie (Figura 4); delle rimanentispecie, la

maggior parte d stabile (20%l o in declino (Lt%|, mentre quasi nessu na r! in crescita (Salvati et al',2014l.

ll 73% delle specie di libellule italiane mostra popolazioni stabili, mentre il numero di specie in declino d pari

al !6yodel totale e 5 volte maggiore di quello delle specie in aumento (3%). Le popolazioni italiane di farfalle'

le cui tendenze demografiche sono state stimate sulla base del numero di siti dai quali le specie sono

scomparse in periodi pii, o rn"no recenti (Balletto et al.,2ot5l, sono risultate per la maggior parte stabili;

solo il 9% delle specie mostra sensibili diminuzioni nel numero dei siti occupati in precedenza, mentre l'1% C

attualmente in aumento (Figura 4).

Vcrtebrttl tarreBtrl

Vcrtebratl marlnl (eeclusl
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Pescl osrcl marlnl

Cryalll

60% 7M 1009{ Figura 4t 'feldenze

dcmografiche dci Vcrtcbrati

irrliani e di rtlcuni gruPPi di

I nvertebrati

Fonte: Elaborazione ISPRA su

dati di Balletto et a1.,2075; Relini r/

al., 2077; Riservato et a1.,2014;
Rondinini et al, 2013; Salvai et al,
2014
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/.2 ,\'petic r: I:Iabitat ,l,i Intere.rle (onuuitar"io

Diverse componenti della biodiversiti sono tutelate attraverso normative comunitarie che costituiscono il
quadro di riferimento per tutti i Paesi dell'Unione. Le principali sono le Direttive Natura, owero la Direttiva
92/43lCE Habitat e la Dlrett'tya 147120091Q8 Uqcelli che hanno l'obiettivo generale di mantenere o
ripristinare le specie e glihabitat in uno stato diconservazione favorevole.

Le specie e gli habitat di interesse comunitario costituiscono, in terminiquantitativi, solo una parte del nostro
patrimonio di biodiversiti, ma l'ltalia d fra i Paesi europei che ne annoverano il maggior numero. Da cib deriva
per il nostro Paese un notevole impegno in termini di monitoraggio, rendicontazione e azioni di tutela e
gestione.

ll set di dati relativo a specie e habitat tutelati dalle Direttive Natura d ad oggi fra ipiir utilizzati per le
valutazioni a scala europea perch6 regolarmente aggiornato e basato su metodiche standardizzate di
ossessment e di reporting3 e i dati raccolti forniscono informazioni utili per identificare i successi ottenuti
nella conservazione della natura, le carenze nelle attuali misure di protezione, le azioni e le misure necessarie
per migliorare ulteriormente lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
L'ultimo processo di valutazione delle direttive Habitat e Uccelli 6 stato quello relativo al periodo 20i.3-2018
(consegnato alla CE nel 2019).

La ltstlufficiale delle specie e degli habitat tutelati dalla Qirettiva 92143lCE in ttalia (aggiornata per il tV ciclo
di reporting ex art. 174 relativo al periodo 2013-2018), comprende: 1t5 taxa (specie e sottospecie) vegetali
(104 vascolari e LL non vascolaril,2LO taxa animali (50 invertebrati, 30 pesci, 58 anfibi e rettili e 52
mammiferi), 27 specie marine (2 alghe, 5 invertebrati, 5 rettili e 14 mammiferil, L24 habitat terrestri e delle
acque interne e 8 habitat marini(siveda il Fequs per specie e habitat marini paraerafo 1.3).

I risultati dell'ultimo processo divalutazione di
specie/habitat terrestri e delle acque interne
mostrano una situazione ancora critica sia per

le specie che per gli habitat. La flora d in uno
stato di conservazione (SC) favorevole nel 43%

dei casi e sfavorevole nel 54% (inadeguato
4LYo, cattivo L3%1, la fauna risulta in SC

favorevole per il 44% e sfavorevole per il 54Yo

(36% inadeguato, 18Yo cattivo) (Figura 5). Gli
habitat terrestri e delle acque interne si

trovano in SC favorevole nell'8% dei casi e

sfavorevole nell'89% (49% inadeguato, 4OYo

cattivo) mostrando una generale tendenza
negativa rispetto al precedente ciclo di
rendicontazione (Figura 5). Dal confronto fra i

due ultimi periodi di reporting (2007-2012 e

2013-2018) si evince una chiara tendenza
all'aumento delle conoscenze, con la riduzione
della percentuale di valutazioni con SC

sconosciuto per tutti i gruppi. Risulta quindi
evidente che per la conservazione di questo

' l"l-rSpel,0q^I.gak-rc19*al fen51 dell:AJticolo 17 della Dir e de.ll'alticolo 12 della Direttiva Uccelll, viene effettuato ogni sei anni secondo

metodologie e standard comuni. I dati ventono trasmessi dagli Stati Membri alla CE e confluiscono nel kd{g1*pgtqReposttff.Ldel[Qf1a"le_E]QN_EI
dove sono disponibili e accessibili.
a ll formot del reporting ex art. 17 prevede l'inserlmento di dati per diversi parametrl, sulla base dei quali si effettua la valutazione
di conseruazione (SC) mediante tre categorie: favorevole, inadeguato e cattivo. Lo SC di ciascuna specie/habitat viene valutato
nazionale (non solo all'interno della rete Natura 2000) per ciascuna regione biogeografica di presenza (in ltalia Alpina, Continentale,
Marina-Mediterranea); per questo il numero delle valutazioni d piir elevato del numero di specie/habitat.
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Figura 5: Direttiva Flabitat, specic e habitat di ambicrrti terrestri e dcllc
acque intcrne: confronto fra i risultati dci 2 ultirni cicli cli rcporting per
lo stato di conservazione (SC)

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati III (2007-2012) e IV (2013-2018) Report
ex at.17 Direttiva Habitat
-Atra/a I valori percentuali sono calcolati sul numero di valutazioni (per
ciascuna specie/habitat in ogni regione biogeografica di presenza). Sono
esclusi specie e habitat marini, elaborati separatamente.
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patrimonio di biodiversite, ohre alle azioni di gestione e tutela,

monitoraggi specifici e di lungo periodo'

per quanto riguarda gli uccelli nell'ultimo reporting ex art. 12 della

Direttiva t47l2OOg/CE (periodo 2013-2018) la*shecklist"

comprendeva 307 specie, 336 diverse popolazioni, di cui 268

popolazioni nidificanti, 55 popolazioni svernanti e 12 popolazioni

migratrici (Figura 6). ll reporting ha messo in evidenza, per il

periodo indicato, che a fronte di un certo numero di popolazioni

nidificanti con trend demografico positivo (82, pari al 31% del

totale dei nidificanti) o stabile (41, pari al t5%l nel breve termine,

molte altre popolazioni mostrano una tendenza negativa (59

popolazioni, 22%). Risulta ancora elevato il numero di popolazioni

(86, corrispondente al 32Yol per le quali, a causa di carenza di

informazioni , il trend a breve termine rimane sconosciuto. Nel

gruppo degli svernanti, le popolazioni con tendenza stabile o

positiva (34,61%l superano quelle con tendenza negativa

(13,23%l o sconosciuta (9, L6%1. Tra le specie migratrici, tutte le

specie oggetto di monitoraggio e con trend conosciuto mostrano

un incremento delle PoPolazioni.

W
ffi
lV R.port

I "i ltiot"tts sll .tpetie e lLabitut filLl/i/ti
Va sottolineata l'importanza per la biodiversiti del nostro Paese della componente marina: la flora presente

nei mari italiani ammonta a quasi 2.800 specie, di cui oltre 1.400 fitoplanctoniche, mentre la fauna d stimata

in oltre 9.300 specie, di cui poco piir di 1.000 Protozoi.

La biodiversiti marina d soggetta ad elevate pressioni antropiche soprattutto legate allo sfruttamento delle

risorse marine naturali e ad una domanda di servizi ecosistemici marini, spesso troppo elevati. Su questo

fronte, la Direttiva Quadro $ulla-Sltat-, con le Dirett.ive Habitat e UqCelli'

insinergiaconleajrcujye"lgzueePiM,costituisconounrobustoquadro
politico e giuridico per iadempimento degli impegni internazionali relativi alla protezione della biodiversiti

marina nella sua globaliti.

Nell,ambito della MSFD, nel passato decennio, l'ltalia ha attivato dei programmi di monitoraggio per specie

e habitat alfine di valutare in modo adeguato lo stato ambientale marino. Tali attiviti di monitoraggio hanno

permesso di potenziare la raccolta di dati anche su specie ed habitat della Direttiva Habitat quali Pinna nobilis,

potella ferrugineo, Coretta coretto, Tursiops truncotus ed ulteriori specie di cetacei e, per quanto riguarda gli

habitat, la prateria di posidonio oceanica (habitat 1L20 per la Direttiva Habitat) e coralligeno e coralli

profondi, elementi concorrenti a costituire l'habitat 7L7A - "scogliere rocciose".

Nell,ultimo reporting ex art. L7 (Direttiva Habitat) per l'ambito marino d stato valutato lo stato di

conservazione di 1g specie (9 specie non sono state considerate in quanto occasionali o marginali) e 8 habitat.

Rispetto al report precedente sono state aggiunte 2 specie algali (tifhothamnion corallioides e

Phy mathol ithon co lca re u ml.

siano necessarie ricerche finalizzate e
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Irigura 6: f)ire ttiva Uccclli, confronto fra i
risultati dei 2 ultilni cicli di reporting per gli

rrccelli Iridificanti
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati III (2007-201'2)

eIY (2013-2018) Repott exart.72 Direttiva Uccelli
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SPECIE MARINE HABITAT MARINI

w SC Favorevole fir SC lnadeguato I SC Cattivo fi4 SC Sconosciuto

Fig*ra 7: I)iretti'a Flrrbirrt, spccie c habitat di antbienti r,arini: confr.nto
fra i risultati dei 2 ultimi cicli di rcporting per lo stato di conservazione
(SC)

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati III (2007-2012) eIV (201.3-2018) Report ex
art.1 7 Direttiva Habitat.
Nola: I valoi percentuali sono calcolati sul numero di valutazioni.

habitat in buono stato di conservazione (da 37,5 al 62,5%1,
miglioramento delle conoscenze, mentre rimane ancora non valutabile lo stato di conservazione per oltre un
terzo degli habitat considerati 37,5 %1.

Sia per le specie che per gli habitat, non d stato possibile esprimere una valutazione sull'andamento
temporale (trendl dello stato di conservazione, a causa dell'assenza di serie temporali di dati adeguate. Cib
evidenzia l'impellente necessiti di attuazione di programmi di monitoraggio dedicati a risolvere le carenze
conoscitive inerenti i parametri di valutazione delle specie e degli habitat con SC sconosciuto ed i relativi
trend,

Per quanto riguarda gli uccelli marini, nel periodo 20L7-20!8sono statisvolti alcuni progetti ty'e (Montecristo_
2Q,10, l,.ife Puffinus Tavolarp, PqnQera!, Resto con Life) che hanno permesso, a seguito della rimozione dei
predatori terrestri importati dall'uomo (ratti, gatti inselvatichiti) su isole che ospitavano importanti colonie
riproduttive, di creare le condizioni idonee a consentire la riproduzione. lnoltre, la Direttiva Quadro Strategia
Marina ha di per s6 consentito la messa a punto di programmi di monitoraggio a vasta copertura delle specie
ornitiche strettamente marine (con particolare riferimento agli endemismi mediterranei: Lorus
audouinii, Puffinus yelkouan, Calonectris diomedeo, Phalacrocorax oristotelis desmorestil, programmi che
sono stati implementati o sono in via di implementazione nella maggior parte delle Regioni italiane.

Permangono importanti lacune conoscitive per quanto riguarda le catture accidentali con attrezzi da pesca
(bycatch, richiesto espressamente dalla MSFD), fenomeno per il quale allo stato attuale si dispone solo di
evidenze occasionali.

Come si pud osservare dal confronto fra i

due ultimi periodi di reporting (2007-20t2 e
20L3-20L8), l'aggiornamento delle
conoscenze ha portato a un complessivo
aumento delle specie (4 invertebrati e 3
cetacei) per le quali E stato possibile definire
il buono stato di conseryazion e (dal L2,5% al
39Yo), ma rimane ancora elevata la
percentuale (39%) delle specie (5 cetacei e 2
alghe) per le quali le informazioni disponibili
non sono sufficienti per formulare una
valutazione (Figura 7). La situazione piir
critica riguarda due invertebrati (Pinno
nobilis e Scyllorides latusl e un pinnipede
(Monochus monachusl, valutati in uno stato
di conservazione sfavorevole-cattivo, e la

tartaruga comune Caretto caretto, valutata
come inadeguato. Nell'ultimo report si
registra, inoltre, un netto aumento degli

cambiamento sostanzialmente legato ad un
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per l,identificazione degli habitat legati agli ambienti agricoli d stato preso come riferimento il lavoro di

Halada et al.,ZOLL, neiquale sono elencati gli habitat di interesse comunitario che, per la loro esistenza'

richiedono una specifica gestione agricola. Nelterritorio nazionale sono presenticirca 30 habitat legatiagli

ambienti agricoli, per i quali, sulla base di una puntuale elaborazione di dati del lV Report (20L3-2018) ex

art.17 Direttiva Habitat, e riportata la ripartizione percentuale dello stato di conservazione complessivo e del

trends (Figura g). I valori sono riferiti al totale delle valutazioni nelle diverse regioni biogeografiche, secondo

le quattro categorie definite dalle linee guida europee: (FV) Favorevole; (U1) lnadeguato; (U2)cattivo; (xx)

Sconosciuto.

Irmncl dellei $teto di consoruarinnu degli hnbitat

acricoli (secondo Haluda et a| 2011)
Stfito di ffoil5sn/arion* complessivo dmSti hahirot

agricoll (secondo Halada et al' 20Ll)
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, crbos* nuturuli c suminaturall (grosrland)
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Figura 8: Direttiva Ilabitat, stato di conscrvaziotle cornplcssivo dcgli h:rbirat agricoli e r(jlntivo fead'

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati IV Report (2013-2018) ex art.17 Direttiva Habitat'

Dalla figura emerge che gli habitat agricolisono caratterizzati per il50% da stato inadeguato (u1), seguito

peril40%da quello cattivo (u2). ll grafico deltrend complessivo mette in evidenza un'alta percentuale di

rrend stabile (47Yol e di trend in decremento (35%)'

Anche per le formazioni erbose naturali e seminaturali (macrocategoria 6) sono state elaborate le ripartizioni

percentuali dello stato di conservazione complessivo e del trend a partire dai dati del lV Report nazionale' ll

grafico mostra (Figura g) che tali formazioni sono caratterizzate da uno stato di conservazione non

soddisfacente, ripartito per il51% nello stato inadeguato (U1)e per il46%inquello cattivo (u2)' Le valutazioni

con stato favorevole (FV) sono risultate essere molto esigue, pari al 2%. A livello nazionale il trend 6 in

decremento per il46yodelle valutazioni, seguiti da trend stabile per il 30% dei casi. Da evidenziare che, a

differenza degli habitat agricoli, le formazioni erbose sono caratterizzate datrend in miglioramento, in misura

parial2O%.
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Fonte: Elaborazione ISPRA su dati IV Repot (2013-2018) ex art.17 Direttiva Habitat.
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Figura 10: Faralaad Bird ladex - Suddivisiorre
delle spccie agricole sccondo le tendenzc in atto
ncl peri<rclo 200A-2017

Tali dati sono in accordo con quelli derivati dal F.ormlond Bird
lndex (FBl), un indicatore aggregato calcolato come media
geometrica degli indici di popolazione delle specie di uccelli che
caratterizzano gli ambienti agricoli (Gregory et al., 2OO5;
Gregory & van Strien,20tO; van Strien et at.,201,2) e che 6
inteso come il barometro del cambiamento della biodiversiti
relativa alle aree agricole in Europa. ln base all'andamento di
popolazione nei periodi 2000-2017 (Rete Rurale Nazionale g
Lipu 1018), la suddivisione delle specie legate agli ambienti
agricoli evidenzia un declino moderato, con una diminuzione
delle popolazioni di circa il 23,5% (Figura LOl.

Pur mostrando un declino moderato in tutte le zone ornitologiche, d piir evidente il declino per le tre zone
ornitologiche associate ai sistemi agricoli di maggiore rilevanza, ciod le pianure, le pseudosteppe
mediterranee e le colline. ln particolare, nelle pianure vi d una diminuzione del45%, a fronte del 26% delle
colline e il L0% delle pseudosteppe mediterranee. Da questi dati, emerge che in ltalia lo stato di salute
generale degli agroecosistemi non d soddisfacente e che la situazione d particolarmente preoccupante nei
sistemi agricoli delle pianure.

Tra le cause che determinano il declino della biodiversiti nelle aree agricole vi d la semplificazione del
paesaggio, con la frammentazione degli habitat e rilevanti minacce per le specie. Alti valori di
frammentazione riguardano l'Area Padana, mentre il Centro e buona parte del Sud ltalia hanno un minore
livello, pur essendo ormai quasi prive di aree a frammentazione molto bassa. I valori estremi di
frammentazione sono nella regione biogeografica Alpina (46%frammentazione molto bassa) e padana (34%
frammentazione molto elevata). Nelle restanti regioni biogeografiche, i valori piir elevati si riscontrano in
quelle costiere (l-tPRA, Aqnuarrq dati ambientali 20t8).

Nell'ambito delle attiviti della Rete Rurale nazionale, ISPRA ha intrapreso una collaborazione con il CREA per
fornire supporto tecnico-scientifico nell'individuazione delle aree di elevato valore naturalistico in base alla
presenza del maggior numero di specie animali, vegetali e habitat di interesse conservazionistico connesse
all'agricoltura sul territorio nazionale (Paracchini et ol.,2OO8l. Utilizzando i dati prodotti per il reporting ex
art.l.7 Direttiva Habitat relativialperiodo 2007-2Ot2,|SPRA ha individuato un sottoinsieme di30 habitat,2g
specie animali e 40 specie vegetali fortemente e/o parzialmente legati alle pratiche agropastorali estensive
seguendo i criteri descritti in Halada et ql.,2O!1.. Sono stati sviluppati indicatori di ricchezza, di rariti e di
pressione per gli habitat e le specie dipendenti dalle pratiche agricole a bassa intensitd, utilizzando il dato di
presenza all'interno della griglia europea con maglia di 10x10km, la distribuzione sul territorio nazionale e il
numero di pressioni legate all'agricoltura rilevate per ciascuna specie e habitat. Per una visione globale del
livello di biodiversiti per ciascuna maglia 10x1"0 km del territorio italiano, ISpRA ha proposto un indice
composto dagli indicatori di ricchezza e di rarita di habitat e di specie legate alle pratiche agropastorali
denominato indice di agro-biodiversiti. Elevati valori dell'indice corrispondono alle celle con una maggiore
ricchezza di habitat e specie nonch6 di habitat e specie maggiormente rari (Figura 11). I valori piir elevati
(classi nella legenda rispettivamente in arancio e rosso)sidistribuiscono principalmente lungo le aree collinari
e montane a media e bassa quota delle Alpi e dell'Appennino centro-settentrionale. Valori elevati dell'indice
sono presenti anche nelle aree montane e prealpine occidentali e orientali (Trentino, Veneto e Friuli),
mettendo in evidenza una ricchezza dispecie che risale verso Nord lungo la valle dell'Adige. La discontinuiti,
geografica e antropica, della Pianura Padana mostra come i livelli dell'indice siano bassi o molto bassi (classi
nella legenda rispettivamente in toni di verde) dovuta all'agricoltura intensiva e all'elevato grado di
urbanizzazione e industrializzazione. Sono tuttavia presenti oasi relitte nelle aree orientali (Ba
Friulana) e delle Foci del Po e aree umide e boscose del Ravennate.
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F'igura 11: Indice di agrr:'bio<livetsiti di habitat e specie legato allc L'indiCe p.tra essefe aggiof nat. gfazie ai dati di

pratiche agricole. oresenza e di distribuzione delle specie e degli
Fonte: elaborazioni ISPRA su dati 3o Rapporto Nazionale ex art17 

habitat di intereSSe CO*Unitari. relativi all'Ultim.
Direttiva Habittt(2007-2012) ciclo di reporting (2012-2018).

ll progetto sulla sperimentazione dell'efficacia delle misure del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile

dei prodotti fitosanitari (PAN) per la tutela della biodiversite (rapporto ls?RA' 33Q/20?0)' finanziato dal

MATTM e coordinato da lspRA ha evidenziato come in linea generale le comunitir vegetazionali e animali

sono strutturate meglio e sono piir complesse nei campi biologici rispetto a quelli convenzionali' La

sperimentazione ha confermato l'efficacia delle misure delle Linee--g,uida*dsL-PAu (Misure n' 13 e 16)

permettendo di definire proposte di protocolli di monitoraggio per le ARPA/APPA, Regioni ed Enti Gestori di

Aree protette e di Siti Natura 2000 e di definire ulteriori indicazioni gestionali degli agroecosistemi, per una

maggiore sostenibilita.

per quanto riguarda la diversiti agricola di interesse alimentare tutte le Regioni e le Province Autonome si

sono dotate dielenchi pubblicie reti per la conservazione della biodiversiti. ll nostro paese ha istituito un

sistema nazionale di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche locali, a rischio di estinzione, per

l,agricoltura e l,alimentazione6, affiancando la norma nazionale a quelle regionali gii promulgate. scopo della

norma d sostenere e misurare le azioni di conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse geneticheT'

Ovviamente il ruolo attivo degli agricoltori d predominante e rappresenta uno dei punti di forza

dell'approccio nazionale.

o Legge 1 dicembre 2a1s, n. Ig4 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita di interesse agricolo e alimentare'

7 I principali strumenti sono l,anagrafe nazionale della biodiversite di interesse agricolo e alimentare, la rete nazionale della biodiversitA di interesse

agricolo e alimentare (i cui compinenti sono Bli Agricoltori e tli Allevatori custodi, i centri di conservazione ex situ e/o Banche del germoplasma, le

Reti organizzate di agricoltori e/o allevatori che tuielano, salvaguardano e Sestiscono la biodiversitA agricola, di comprovata esperienza in materia e

gli enti pubblici o privati senza scopo di lucro che svolgono atti;ita di tutela e diffusione della biodiversit) agraria), le t'"* t:i|:j:t]:, 
,.

:;;"#;;;;1J..**,.."r,""e della biodiversite vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura, il Piano nazionale per la

biodiversita di interesse agricolo e alimentare, la Giornata nazionale della biodiversiti di interesse agricolo e alimentare fissata per il 20

Nell'ltalia centrale i valori piir elevati di indice si

distribuiscono lungo l'arco montuoso

dell'Appennino settentrionale e centrale' Valori

medidi biodiversitir (classe nella legenda in giallo)

sono presenti in gran parte del pre-Appennino

Toscano, Laziale e Umbro-Marchigiano e,

nell'Appennino meridionale, sui principali rilievi

montuosicampani (come il massiccio del Matese),

Gargano e Pollino. Aree con bassivalori dell'indice

(aree in toni di verde) caratterizzano l'intero

Salento e la maggior parte della Basilicata e

Calabria. ln Sicilia l'indice mostra valori medi e

medio-alti lungo l'arco montuoso dei Peloritani,

Nebrodi e Madonie, nei monti del Palermitano

mentre il resto della sicilia mostra livelli di agro-

biodiversitA decisamente modesti. lnfine in

Sardegna spiccano ivalori elevati nell'area

montuosa del Gennargentu, e valori medi presenti

nelle aree montuose minori (in particolare

nell'lglesiente). I bassi valori dell'indice in
Sardegna sono legati soprattutto alla scarsa

rappresentativiti negli allegati di Direttiva di

habitat e specie endemiche sarde legate alle

vicissitudini paleo-geografiche dell'isola.
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ogni anno, in vista della Giornata mondiale della Biodiversitl fissata il 22 maggio di ogni anno e la ricerca scientifica in materia di
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Tabclla 1 Risorsc genetiche vegcrali attualmente iscrittc all'Anagrafe nazionalc clella biodiversiti di intercsse
alirnentart:
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati Mipaaf, 2O1g, tn corso di aggriomamento.
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Attualmente sono 299 le razze di interesse zootecnico allevate in ltalia e iscritte o ad un Libro Genealogico o
a un Registro Anagrafico. ll maggior numero di razze si registrano per gli ovini (70), i conigli (+o), i caprini(st),
i bovini (33) e gli equini (30). Molte di esse sitrovano da tempo in una situazione numerica critica ed d elevato
il rischio di estinzione. Deltotale delle razze presenti, circal'84Yo risulta a rischio di estinzione secondo la
classificazione FAO, il 67% secondo la classificazione definita dall'UE18 (Rete Rurale NaZionale, 20208). Gran
parte delle popolazioni autoctone a rischio di estinzione, in particolare della specie ovina e caprina,
soprawive in ambienticaratterizzatida condizioni pedoclimatiche e ambientalisfavorevolialla diffusione di
razze cosmopolite e selezionate, dimostrando capacite di adattamento peculiari e interessanti per futuri
utilizzi anche su razze pitt diffuse. ln altri casi, la soprawivenza di queste razze E da ricercare in fattori legati
alla tradizione e alla cultura contadina locale.

Di notevole rilevanza ecologica ed economica d la presenza degli impollinatori animali negli ecosistemi
agricoli. Gli apoidei emergono come gli animali impollinatori dominantie e la loro diversiti e abbondanza
sono positivamente influenzatidalla maggiore quantite e qualite delle risorse floreali (Williams et ot.,IOLS),
dalla maggiore eterogeneiti del paesaggio (Andersson et al.,2Ot3l e dalla percentuale di aree naturali e
semi-naturalineipaesaggiagricoli(Nicholson et ol.,21t7l. lnoltre, in virti delle caratteristiche etologiche e

comportamentali, gli apoidei
rientrano pienamente tra gli
indicatori ambientali.

A livello nazionale, Ia relazione
tra pratiche agricole e
impollinatori d analizzata tramite
l'indicatore "MprLaliti delle api
causata dall'uso dei prodotti
fitosarlita-ri"10, che mette in
relazione i fenomeni di moria
delle api registrate sul territorio
nazionale con il rinvenimento di
principi attivi di prodotti
fitosanitari in matrici apistiche,
confermato da laboratori di
analisi preposti e riconosciuti
dalla normativa (llZZSS, ARPA,

8L'ltaliaelaPacpost2O2o-PolicyBriefSOs6Contribuireallatuteladellabiodiversit),ralforzarei 
servizi ecosistemici epreservaregli

paesaggio
e Con almeno 15.000 diverse specie rispetto alle 17.OOO di impollinatori animali conosciuti (Organizzazione per l'alimentazione e l,
UN F p r, o I i i n at o r -! alClLU nffl_c] I h. q92.01 4l
10 Decreto lnterminlsteriale 15 luglio 2015 - indicatori Piano di Azione Nazionale uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
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Figura 12: Nunrero <Ii casi di avveleuarnerrro con preserrza di principi attivi, suddivisi
pci'mesc (2015-2018)

Ir . rr. , r.lffi ,, lw,
Ago.lo S.tom&. *o*. **^"" Oa".o*fi*w

I
I
[,.

!l,",,
,l



mRAPPoRToFlNALEsTRATEGlANAzloNALEPERLABloDlVERSlTA,2o7t-2o2o-PARTEl-sPEclEEHABlTAT

ICQRF ed altri)11.

I dati rilevati nel periodo 2015 - 2018 evidenziano un aumento dei casi di moria di api fino al 2017 e una

diminuzione nel corso del 20L812 e il riscontro del maggior numero di casi nel periodo aprile - giugno (Figura

12) coincidente con le fioriture primaverili, durante i quali le api svolgono un'intensa attivite di bottinamento

che le rende maggiormente vulnerabili agli inquinanti diffusi presenti nell'ambiente' E da evidenziare che

l,indicatore potrebbe sottostimare i casi di morte, in relazione al rapido degrado ambientale dei principi attivi

dei prodottifitosanitari e alla probabilita di mancata comunicazione da parte degli apicoltori, a causa delle

problematiche gestionali alle quali possono incorrere'

Le ultime due Direttive del Ministro dell'Ambiente agli Enti Parco Nazionali (per approfondimento si veda il

box a pag, 2g) hanno individuato proprio negli impollinatori l'oggetto principale delle azioni per consentire

di incrementare ed ampliare il livello delle conoscenze e per una migliore conservazione di queste specie, in

linea con l,iniziativa europea lanciata dell'Unione Europea nel 2018 (Eurqpean Pollinator lnitiative

coM(201g) 3g5 final) finalizzata ad affrontare il declino degli insetti impollinatori selvatici. Le suddette

Direttive hanno previsto un'azione di sistema comune per tutti i Parchi Nazionali, finalizzata ad effettuare

attiviti di monitoraggio, di tutela e di comunicazione sugli impollinatori. Fra le attiviti previste, vi d

l,attuazione delle misure del PAN, in particolare delle misure n. 13 e n. 15 delle relative Linee suida (DM

101?/29).5),le Misure di conservazione definite per le ZSC/SIC ricadenti nei Parchi Nazionali, e di attivite

finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese sull'emergenza del declino degli impollinatori'

La fauna apistica italiana d una tra le pii ricche del mondo in rapporto alla superficie del nostro paese (wWF.

?02Q). L,ultimo elenco ufficiale, compilato in occasione detla realizzazione della Checklist della Fauna ltaliana,

annovera 944 specie (pagliano, 1995) appartenenti a sei delle sette famiglie conosciute a livello mondiale' ln

totale sono 151 le specie di api native in ltalia per le quali esistono dati sufficienti e indizi di declino, che sono

state incluse nella valutazione della Lista Rossa, di queste il 24o/o 6 considerato a rischio di estinzione

(categorie CR, EN e VU). Sono invece 288 le specie indigene di Lepidotteri diurni, di cui il 6,4% considerato a

rischio di estinzione (categorie cR, EN e VU) (si veda parpgmlg--lJJ=.i:t9--Bgsis*N33kml)' Dal succitato

progetto coordinato da ISpRA sulla sperimentazione delle misure del PAN per la biodiversitir (che prevedono

che nei parchie neisiti Natura 2000 non dovrebbero essere utilizzati prodottifitosanitari pericolosi per le

specie e gli habitat) d emerso che, complessivamente, nelle aziende a conduzione biologica E stata rilevato

un numero significativamente maggiore di individui diApoideie di Lepidotteri rispetto a quelle in cuivengono

effettuati i tratta menti fitosa n ita ri ( Ra p porto lS P RA 3lU2020)'

Un indicatore importante dal punto divista

ambientale d rappresentato dalla superficie

agricola coltivata (SAU)seguendo il metodo

biologico, la cui trasformazione d stata

favorita dall'attivazione delle misure per il

biologico dei PSR nella programmazione

2OL4-2020. Esso fornisce una misura del

grado di adozione, da parte del sistema

agricolo italiano, di pratiche agronomiche

sostenibili, pii idonee a garantire un buon

livello di qualiti ambientale e di

biodiversitd, salubriti degli alimenti e

benessere degli animali da allevamento.
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Figura 13: evoluzione dcl nurncro di opetrtori controllati e di srrperficic

agricola rtilizua.ttt con il metodo biokrgico
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u I dati sono raccolti tramite monltoraggio su api e prodotti dell'alveare, istituito a partire dal 2Or4 dal Ministero della Salute con il supporto del

servizio sanitario Nazionale (ssN). Taliiontrolli prevedono il coinvolgimento dei svP, dei servizi Fitosanitari e dei laboratori degli ll'zZ'ss' che

operano in maniera integrata e sinergica con altre istituzioni, attraverso l'applicazione di appositi.protoclll!:^j::: ?:.11JjI"^::1.1?y:l]::::1
ili.li.'ri", iotai i""r"", arr" indic*atore pud essere alimentato anche da segnalazioni pervenute da apicoltori e risultati di progetti di

progetto spIA-BEENET del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, MiPAAF) le cui analisi e indagini verranno poi

istituti veterinari e di ricerca accreditati.
12 Rispettivamente 31 nel 2015,49 nel 2016, 50 nel 2017 e 32 casi nel 2018'
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Dal 1990 ad oggi l'agricoltura biologica italiana d cresciuta in maniera significativa, in termini di superfici e
per numero di operatori (Figura 13). Secondo l'ultima revisione EUROSTAT, nel2OtT l'ltalia si pone al 4" posto
in Europa (28) per percentuale di superficie agricola destinata a biologico.

L'integrazione dei dati relativi alle diverse tipologie di Aree Protette (Siti Natura 2000, Aree protette EUAp e
nelle Zone Ramsar con quelli delle superfici e delle sedi legali delle aziende agricole (aggiornamento dicembre
2018) ha permesso di definire un primo quadro a livello nazionale sull'agricoltura nei diversi tipi di Aree
Protette. Quelli con una maggiore percentuale di SAU rispetto alla superficie totale sono i siti Natura 2000
con circa 120%, a seguire le aree EUAP con circa il 76% ele Zone Ramsar con il l2%.Tali rapporti si invertono
se si considerano le percentuali di sAU biologica rispetto alla SAU totale. lnfatti, le Zone Ramsar, presentano
un rapporto maggiore di SAU totale/SAU biologica rispetto alle altre tipologie di Aree protette, con circa il
20% di SAU biologica sulla SAU totale; a seguire vi sono Ie aree EUAP con I L5,6Yo (fra cui i parchi Nazionali
con il17,L6%.) e i Siti Natura 2000 con il 73,1.5% di SAU biologica sulla SAU totale. I dati suddivisi per Regioni
e per tipologie di Aree Protette, sono riportati nel RaBperto ISPRA 3302020. Le percentuali di SAU biologica
rispetto alla SAU totale dovrebbero aumentare in seguito all'integrazione delle misure del pAN nei piani di
Gestione e nelle Misure di Conservazione di Siti Natura 2000 e di Aree protette.
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ll patrimonio forestale italiano d

costituito da oltre 9 milioni di ettari di
foreste e da quasi 2 milioni di ettari di

altre terre boscate (1NFC,2015), in

prevalenza arbusteti, boschi di neo-

formazione e macchia.

Complessivamente, le aree forestali
coprono I 36,4% del territorio
nazionale, e diqueste i|3.857.552 ettari
sono sottoposte a tutela all'interno di

aree protette. La superficie forestale d

aumentata costantemente nell'ultimo
Figrrra 14: Variazionc a.u, .,,1ilrii"l"-inr"rt,,t" 

" 
Jll "ii-ffili""rl .ii irrrf".iil secolo ma con un leggero rallentamento

nell'ultimo decen nio, grazie soprattutto
alla colonizzazione spontanea di aree marginali, aperte o di ex coltivi: da 8.675.100 ettari del 1985 si d passati
a 10.982.013 ettaridel20l.5, con un incremento pari al27% (Figura 1.4). (Raf,2019; Munafd, 2O2O).Anche la
superficie forestale presente in Aree Protette ha avuto un notevole incremento, parallelamente al processo
di ampliamento dell'istituzione di dette aree.

llcoefficiente diboscositir d passato dal28,8% nel1985 a|36,8% nel2015 (Figura 14). euesta trasformazione
di uso e copertura del suolo d legata sia a interventi attivi di afforestazione e riforestazione, sia soprattutto
a processi naturali di successione vegetazionale e di espansione del bosco su coltivi e pascoli abbandonati,
specialmente nelle aree collinari e montane.

ll patrimonio forestale italiano d caratterizzato da un'ampia varieti di formazioni, ciascuna con una diversa
composizione specifica. L'inventario forestale nazionale individua 23 categorie forestali, di cui 20 per le
formazioni arboree e 3 per gli arbusteti, distinte in base alla prevalenza di una o pitr specie legnose. Le
categorie forestali piir diffuse in ltalia sono quelle dominate dalle latifoglie decidue quali le faggete, i boschi
di rovere, roverella e farnia, iboschi di cerro, farnetto, fragno e vallonea e gli altri boschi caducifogli, che
occupano ciascuna una superficie prossima o superiore a un milione di ha. ,Altre categorie forestali mol

1r{\
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rappresentate sono i castagneti, gli ostrieti e carpineti, le leccete e i boschi di abete rosso, che raggiu
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superficicomprese tra mezzo milione e un milione di ha (fonte RaF, 2019).

Alla elevata diversitir e ricchezza biologica del patrimonio forestale, corrisponde un'estrema vulnerabilitir agli

effetti collegati al cambiamento climatico, che si evidenziano generalmente con fattori di stress sulla

ii"lir"rri,;i sulla stabilitir ed efficienza degliecosistemidovutia lunghi periodidisiccitir, gelate tardive e

precoci, un aumento della frequenza degli incendi, di tempeste ed eventi estremi, e degli attacchi parassitari'

Gli alberi monumentali fino ad oggi censiti ed iscritti al primo rlenco !!dqnale deqli alb-e[i mqn ai

sensidell,art. 7 della L. n. Lal2}l3sono 3.551 (fonte Mipaaf ,2o2ol; essi risultano appartenere a 178 specie

arboree, di cui 47 conifere, L24 latifoglie e 7 specie di palme. I generi piir rappresentati, oltre a Quercus'

risultano essere Fogus, cedrus, Platanus, Pinus, Lorix, Acer e castonea. Le Regioni che presentano il maggior

numero di alberi o sistemivegetali risultano essere la Sardegna e il Friuli Venezia Giulia, rispettivamente con

404 e 344 elementi in elenco.

Nell,ambito degli habitat inclusi nella Direttiva Habitat, la macrocategoria "Foreste" comprende 40 habitat

forestali distribuiti nelle regioni biogeografiche alpina (ALP), continentale (coN) e mediterranea (MED)' La

ripartizione percentuale dello stato di conservazione complessivo nelle diverse regioni biogeografiche (Figura

15) elaborata dai dati del lV report nazionale per il periodo 2013-2018, mostra una generale situazione

insoddisfacente, particolarmente evidente nella regione alpina. Nella regione continentale e in quella

mediterranea sono presenti invece valutazioni dello stato di conservazione favorevoli pari rispettivamente al

t4% e all,!!yo.ll trend nella regione alpina d in decremento per 'n75% di habitat forestali' E importante,

tuttavia, sottolineare che questa E l'unica regione biogeografica in cui sono presenti habitat con trend in

miglioramento, anche se in percentuali molto basse (4%)'

Stato di mn$srvilrlone complolsivo degll hdbltit
for{$t*li o{ll8 lm rs6lrnl blo&*o&.sfl(hs

ilt04S&s
tt! eill r0l rx{
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e FSC

Figura 15

Fonte dei dati: dati IV rePort

(2013-2018) ex art.'17

Direttiva Habitat
.t&r,{ara!rr [1(!](ttr(, d5'innf ilnilnr'otr)

Nel 2017 I,UNESCO, nell'ambito del sito internazionale denominato "Anci-ent 0nd PrltTeual \eech Fgrc$lL-gl

the coroothiqns and ather Reqions gf Europe", ha riconosciuto 10 faggete vetuste italiane come "Patrimonio

d e I l' U ma n iti" (f o$e-Bg I-2Q19).

FontB: FSC (fio/rd Slrrys/dd& counoii] ltelis ,PIFC(Ptognnma tw EndorscmMl orFoDst car0/tceffin s{icmos) lb}ra

La Superficie forestale localizzata in

aree Natura 2000 e passata dal29,74%

del 2011 al 30,06% nel 2015 (fonte

EUROSTAT - DG ENV e EEA); se si

considerano anche gli arbusti e i

boschi transitori si passa dal 30,22Yo

nel 2011 al30,46Yo nel 2015.

Un trend positivo mostra anche la

superficie nazionale certificata

secondo gli schemi di Gestione

Forestale Sostenibile (Figura 16). La

certificazione rientra in quei

meccanismi atti a favorire azioni di

informazione e sensibilizzazione

insieme alla diffusione di strumenti di

tipo volontario, finalizzati alla

promozione e alla Produzione

i tg;;., 16, ;;#.fi.t tt"-.i"ii ""r,iil"r," in Itatia secondo gli schemi PEtic e FSC
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sostenibile dei prodottiforestali, all'adozione di pratiche di responsabiliti sociale d'impresa e al contrasto
dei processi di illegalitir.

Attualmente esistono due schemidicertificazione forestale applicabilialcontesto italiano aventicarattere
internazionale: il Forest Stewordship Council@ (FSCo) e il Programme for Endorsement of Forest Certificotion
schemes (PEFC'"). I diversi schemi di certificazione curano differenti aspetti della gestione forestale
sostenibile ed hanno propri e distinti standard atti a definire e disciplinare le pratiche e le modaliti di
tracciare il legname nel processo di trasformazione lungo tutta la filiera. Negli ultimi anni, entrambi gli
organismi hanno iniziato a certificare oltre alle aree forestali con i loro prodotti, anche iservizi ecosistemici
che ne derivano. L'ltalia vanta due primati in tema di certificazione dei servizi ecosistemici: nel 2019 sono
stati certificati per la prima volta al mondo i servizi ecosistemici di alcuni boschi divari proprietari riuniti in
una gestione unitaria (Waldpltls); nel 2020 sono stati certificati per la prima volta al mondo i servizi
ecosistemici di una sughereta gestita in maniera sostenibile in sardegna.
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2. AREE PROTETTE
ln ltalia il sistema delle aree di tutela ambientale d formato dall'integrazione e sovrapposizione delle Aree

protette nazionali e regionali e della Rete Natura 2000, rete ecologica diffusa sul territorio dell'Unione

Europea, istituita per garantire il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione soddisfacente

degli habitat e delle specie diflora e fauna minacciati o rari a livello comunitario'

Nel complesso, ilsistema delle Aree Protette nazionali e regionali (dato EUAP, 2010), insieme alla rete Natura

2000 (dato aggiornato a dicembre 2O2Ol, copre attualmente un'estensione di piir di 10'400'000 di ettari'

interessando piu del 20% dellasuperficie terrestre nazionale el'LL% della superficie marina digiurisdizione

italiana(acqueterritoriali +zPEl,inlineaconlepercentualirichiestedall'AichiTargetLl'

2.1 ,lree Protelte NaTionali e l\egiotrrt/i

Ad oggi sono state istituite 875 Aree Protette (aeglgma]]lemp*LpaA-ma:ao*29?"0) per una superficie di

3.173.305,35 ha a terra e una superficie a mare di 2.858.925,56 ha. ll PN Arcipelago di La Maddalena e il PN

Arcipelago Toscano comprendono anche superfici marine'

osservando l,andamento temporale del processo di istituzione delle aree protette terrestri (Figura 17) e

marine (Figura 18) si nota un forte incremento rispettivamente a partire dagli anni '70 e '90'

considerando l,ultimo decennio, invece, si rileva una certa stabilizzazione: rispetto all'ultimo aggiornamento

EUAp del 2010 si d verificato un leggero incremento pari allo o,4l%odel numero di aree protette nazionali (da

gTL a gT5l dovuto all,istituzione di un nuovo Parco Nazionale (Parco Nazionale "lsola di Pantelleria") istituito

nel 2016, di una nuova Riserva Naturale Statale (Riserva Naturale Statale "Tresero-Dosso delVallon") istituita

nel 2010 e di due Aree Marine protette: l'AMp di capo Testa - Punta Falcone istituita nel 2018 in sardegna e

I,AMP diCapo Milazzo istituita nel 2019 in Sicilia (Agglornam$tq CDQA2Q?O'

Non si tratta pero di uno "stallo" nelle politiche di incremento delle aree protette nazionali perch6 sono state

previste nuove istituzioni di Parchi Nazionali e di Aree Marine Protette e sono state rafforzate, anche con

specifici finanziamenti, le attiviti istruttorie gii in corso. Si segnalano iprocedimenti awiati per iParchi

nazionali del Matese (Regioni Campania e ruolise), di Portofino, in Liguria e dei Monti lblei, in Sicilia, oltre

all,estensione del parco della ValGrande, e per le AMP di Capo Spartivento, Capo D'Otranto-Grotte Zinzulusa

e Romanelli-Capo di Leuca, Costa del Monte Conero, Golfo di Orosei-Capo Monte Santu, Costa di Maratea,

lsola disan Pietro, lsola diCaPri.

per quanto riguarda esclusivamente le aree terrestri, attualmente sono state istituite 843 aree protette

terrestri e aree protette terrestri con parte a mare di cui: 25 Parchi Nazionali, 148 Riserve Naturali statali,

134 parchi Naturali Regionali, 355 Riserve Naturali Regionalie 171 altre Aree Protette di diverse classificazioni

e denominazioni.

La superficie terrestre protetta ammonta a oltre 3 milioni di ettari, pari a circa il 10,5% della superficie

terrestre nazionale (Figura i.7) (tspRA, zo2oal, risultando in linea con gli obiettivi definiti in ambito cBD

(Convenzione Rio, 1992). Essa E costituita in gran parte da Parchi Nazio nali(46,4%\ e Parchi Naturali Regionali

(40,g%l.L,analisi della variazione annuale della superficie cumulata per tipologia di area protetta mostra che

altrendgenerale concorrono in particolare i Parchi Naturali Regionali.
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Figura 17: Variazione annrrale della supcrficie cuntulata c clel numero cumulato delle aree protette terrestri (agg. 2019).
Fonte: elaborazi<lnc ISPRA su dati del Ministero clelliAmbiente e della Trrtela del Territorio e dcl Mare; EUAP, vI
aggi0rnnmcnto (2010),

Analizzando la serie storica d possibile apprezzare andamenti costantemente positivi in termini di aumento
nel numero e nella superficie delle aree naturali protette a partire da meti anni '70 (Figura 17).

Per quanto attiene invece l'ambito
marino, ad oggi sono state istituite 29
Aree Marine Protette (AMp) (Figura
18), cui si aggiungono i due parchi

Archeologici sommersi di Baia e

Gaiola ed il Santuario internazionale
dei mammiferi marini.
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Figrrra 18: v,riazio'e an,ualc del ,'nrero crrrnulat. clelle 29 Arce Marine
Protctte. Fonte: ISPRA, 2020a

Le aree protette italiane, insieme alla rete Natura 2000 e alle oECMs (other Effective Areo-based
Conservotion Meosures - CBD) coprono il tg,1% l3della superficie marina nazionale (Vl Rapporto Nazlgnalg
e!!).

13 ll valore d stato calcolato considerando come OECM quanto indicato all'art.35 della Legge prestigiacomo (DL
Seii_e Gtnerale n. 102 del 111081?012 supo_L orq. n. 171)
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2.2 [\e/e Natura 20A0

La Rete Natura 2000 in ltalia ad oggi, al netto delle sovrapposizioni, E costituita da 2536 siti, per una superficie

totale netta a terra di 5.843.817 ettari, pari al 19,38%del territorio nazionale e da una superficie a mare di

2.07L.607 ettari pari al L3,4}%delle acque territoriali italiane. ln ltalia sono presenti 636 Zone di Protezione

Speciale (zps) (357 delle quali coincidenti con stc/ZSCI e 2357 Siti di lmportanza comunitaria (slc), di cui

2278 designati come Zone speciali di conservazione (ZSC) (fq[le-I4A] IM - dato aggiornato a dicembre 2020)'
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terrestre e rnatina coperta dalla lletc Natura 2000

La copertura della Rete Natura 2000 ha visto, negli ultimi due anni, un sensibile aumento delle superfici

tutelate. particolarmente significativo E l'aumento dell'estensione della Rete Natura 2000 in ambito marino

(Figura 19) ottenuto grazie anche all'intenso lavoro di collaborazione tra MATTM, Regioni e ISPRA attuato

negli ultimi anni alfine di chiudere il caso Eu pilot 8348/ENVI, aperto dalla commissione Europea nel 2015

p.Iil ,rn..to completamento della rete Natura in particolare in ambiente marino'

Ulteriori sforzi sono ancora necessari, in particolare per quanto riguarda la creazione di nuovi siti di alto mare'

oltre le 12 miglia nautiche dalla costa, ma all'interno della Zona di Protezione Ecologica (zPE) del

Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, dichiarata dall'ltalia nel 2011 ed entrata in

vigore ne|2012.

L,ultimo Rapporto eurqpeo sullq Stato dqlla Natura mostra sia per gli habitat dell'allegato I che per le specie

dell,allegato ll della oir"ttiw Habitat l'esistenza di una correlazione positiva tra il buono stato di

conservazione e la loro copertura all'interno della Rete Natura 2000 (Figura 20). Cib evidenzia l'importanza

della Rete per la conservazione delle specie e degli habitat di Direttiva.

Habltat All. 1 Specie AIl. 2
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2. 1 {i at,er:,/r.t il L'e

llsolo dato disuperficie protetta non permette divalutare l'effettiva efficacia nella tutela della biodiversitA
di tutte queste aree: per rendere veramente efficace il sistema delle Aree protette nazionali e regionali e
della Rete Natura 2000 a terra e a mare, sono fondamentali la governance e gli strumenti di gestione.

Per quanto riguarda lo stato della pianificazione
dei Parchi Nazionalila, nel corso del periodo
2OLL - 2020 sono stati approvati e pubblicati 2
Piani dei Parchi Nazionali portando a 10 il
numero dei piani dei parchivigenti (Figura 21). I

due Piani approvati sono quello del parco

dell'Alta Murgia (B.U.R. puglia n.39
dell'1L,04.16) e del Gran Paradiso (approvato
con Ia deliberazione n. 349 del22 marzo 2019
della Regione Autonoma Valle d'Aosta e con la
deliberazione n. 32-8597 del 22 marzo 2019
della Regione Piemonte). I piani dei parchi

Nazionali vigenti approvati prima del 2011
comprendono Dolomiti Bellunesi (G.U. n.21 del
26.0L.0t, attualmente in fase di aggiornamento
ai sensi dell'art. 12, c.6 L.394/9L1, Aspromonte
(G.U. n.22 del 28.01.09), Maiella (G.U. n.164 det
77.07.09), Arcipelago Toscano (G.U. n.20 del
26.01.10), Foreste Casentinesi (G.U. n.20 del
26.01.10), Cilento, Vallo di Diano e Alburni (G.U.
n.135 del 14.06.10), Asinara (G,U. n.152 del
02.07.!0l1, Vesuvio (G.U. n.179 del 03.08.10).
Per quanto riguarda il Parco delle Cinque Terre,
avendo nel 2010 la Regione Liguria revocato la
sua precedente adozione con motivazioni
procedurali, sono state awiate le procedure di

aggiornamento. Nel 20L7 E stato adottato dalla
Regione Lazio il Piano del Parco delCirceo, mentre sono in corso le procedure relative ai Montisibillini, alla
Val Grande, Pollino, Gargano e all'Arcipelago de La Maddalena.

Nel 2018 6 stata approvata dalla Regione Toscana la variante al Piano del parco Nazionale dell'Arcipelago
Toscano per nuova zonazione a mare dell'isola di Capraia. I Parchi della Sila, del Gargano, del pollino,
d'Abruzzo Lazio Molise, dell'Appennino Tosco Emiliano, dell'Appennino Val d'Agri Lagonegrese e del Gran
Sasso Monti della Laga hanno awiato la procedura diValutazione Ambientale Strategica, per quanto riguarda
il Piano dello Stelvio, sulla base dell'lntesa sottoscritta in data l.l febbraio 2015, che ha assegnato le funzioni
gestionali alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia, il Comitato di
coordinamento e di indirizzo, dalla stessa lntesa previsto, hanno approvato nel 2Ot7 le Linee guida per il
Piano e il Regolamento del Parco. Sulla base di tali Linee guida i tre soggetti territoriali nel2OlT hanno avviato
la predisposizione del Piano del Parco e del Regolamento assicurandone l'unitarieti ed il rispetto dei principi
della normativa nazionale - legge 5 dicembre 1991, n. 394 in materia di Aree protette e comunitaria

t4 L'art.72 della L 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" istituisce per i Parchi Nazionali (pN) lo strumento del piano per il
Parco da redigersi obbligatoriamente in un arco temporale di circa 30 mesi. lnoltre, in base all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs.
752/20L0 e s'm'i. "Norme in materia ambientale", il Piano per il Parco deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione
Ambientale strategica (VAs) e, conseguentemente, seguire l'iter indicato negli artt. i.L-18 e nell'Allegato vl del D.lgs. citato. Dal
punto di vista della gerarchia degli strumenti di pianificazione in base all'art. 145 del D.lgs. 22/Ot/20O4 n. 42 ,,Codice dei beni
culturali e del paesaggio" e s.m.i., il Piano per il Parco d gerarchicamente sovraordinato rispetto ai piani Territoriali di
Coordinamento e ai Piani Regolatori Generali che devono obbligatoriamente conformarsi a quanto ivi prescritto. L,
Piani dei Parchi d di competenza delle Regioni territorialmente interessate.

r ffi
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Figura 21: Srato di attuazione della Pianificazione nei parr:hi

Nazionali
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relativamente ai siti Natura 2000, contemperandone le previsioni alle specificiti e peculiariti dei rispettivi

ambiti territoriali.

Nel 2017 e 2018 sono proseguite le procedure per l'approvazione dei Regolamenti dei Parchi Nazionali della

Maiella, del Vesuvio, dell,Alia Murgia e delle Dolomiti Bellunesi, mentre d stato monitorato il processo di

approvazione del piano del parco della Sila per dare corso al procedimento relativo al Regolamento per il

quale si d gii provveduto all'istruttoria'

Tutte le attivitd istruttorie sono state svolte verificando Ia coerenza delle proposte di Regolamento con il

,,format di regolamento,, sottoposto agli Enti Parco nazionali nel 2014, avente quale obiettivo l'integrazione

strutturata, neglistrumenti digestione dei Parchi Nazionali, degli obiettivi e delle Misure di conservazione

delle aree Natura 2000 ricadenti al loro interno (Tabella 2) e di quelle della pianificazione paesaggistica

regionale, superando approcci metodologici e scelte di contenuto differenti, assicurando coerenza ed

omogeneiti nel rispetto delle specificiti territoriali, tenendo in debito conto l'evoluzione normativa italiana

e comunitaria in materia ambientale, e facilitando altres'i le fasi istruttorie del procedimento approvativo' La

possibilitir dell,utilizzo delgiA menzionato "format" E stata prevista anche nelle Linee Guida per ilPiano e il

Regolamento del Parco nazionale dello stelvio, di cui si d detto al precedente paragrafo'

per quello che riguarda iltrend generale del periodo 2011-2020, solo in pochi Parchi Nazionali il Piano d

vigente (Tabella 2). A fronte di qulsto ritardo, sono state introdotte con il D.L' 7612020 (convertito con legge

n,l2Ol202O) alcune norme che semplificano in maniera significativa l'iter di approvazione dei regolamenti e

dei piani dei parchi, dando termini certi per i pareri da esprimere e per l'approvazione definitiva da parte

delle Regioni (nel caso del piano). Deve d'altra parte evidenziarsi che, pur in assenza del piano, ogni Ente

parco persegue le proprie finalite istituzionali sulla base della disciplina di tutela definita all'atto

dell,istituzione, le cuiprevisioniconsentono diassicurare la tutela e la conservazione della biodiversitd'

Anno

Parchi
Nazionali
con Ente
Parco
istituito (n)

Piani vigenti

%su
totale
Parchi
Nazionali

media anni trascorsi tra

istituzione Ente Parco

e entrata in vigore del
piano (n.)

Misure di
Conservazione
per gl-i habitat e le

specie di interesse

comunitario

monitoraggio efficacia

misure per la

conservazione della

biodiversiti

2010 24 8 t4.25 nfesentl Dresentl

2011 24 8 14.25 Dfesenu Dresenti

20't2 24 8 14.25 Dfeseno presentr

2013 24 8 74.25 bfesentl t,fesenU

2014 24 8 74.25 Dresentl presenti

2015 24 8 t4.25 pfesentl presenU

20t6 24 9 14.25 pfesenu Dfesentl

2017 25 9 15.78 ofesen0 oresenti

201.8 25 9 15.78 Dresefltl oresenti

2019 25 10 15,78 Dfesenu oresenti

2020 25 10 15.78 nresenti nreseflfl.

T 20 (aggio,rarrrutt<: al30|09/2020)'

Fonte: Elaborazione ISPRA su prowedimenti taztonali, regionali e degli Enti Parco.

Sisottolinea che oltre alpiano laL.3g4lgtindividua qualistrumentidigestione ilRegolamento (art. L1)e il

piano pluriennale Economico e Sociale PPES (art. 14). Al momento solo 6 Parchi Nazionali hanno anche il PPES

(Aspromonte, cilento, Dolomiti Bellunesi e Majella) mentre i Regolamenti sono in via di definizione da parte

delMATTM.

per quanto riguarda le Aree Marine protette, negli ultimi anni d stata svolta un'intensa azione istruttoria che

ha portato alL definizione di strumenti di gestione (regolamenti di esecuzione e organizzazione, disciplinari

annuali) per il sistema, aggiornati e coerenti, nel contemperamento delle specificitA territoriali (Tabella 3)'
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Area Marina Protetta Regolamento di esecuzione e

orgatizzazione

Disciplinari
integrativi,/prowieori annualitA

2020
Cinque Terre D.M. del 24Febbnto 2015 APPROVATO
lsola di Bergeggi D.M. del 13 Ottobre 2008 APPROVATO
Portofino D.M. del l Luglio 2008 APPROVATO
Miramare D.M. del 26 maggjo 2009 APPROVATO
Secche della Meloria D.M. del '1.8 Apnle 2074 NON APPROVATO

Torre del Cerrano D.M. del 12 gennaio 20'1.7 APPROVATO
Secche di Tor Patemo D.M. del 16 Settembre 2014 APPROVATO
Isole di Ventotene e Santo Stefano D.M. del 78 Apile 2014 APPROVATO
Costa degli Infreschi e della Masseta D.M. del 9 Aprite 2015 APPROVATO
Punta Campanella D.M. del 30 Luglio 2010 NON APPROVATO
Regno di Nettuno D.M. del30 Luglio 2009 NON APPROVATO
Santa Maria di Castellabate D.M. del9 Aprile 2015 APPROVATO
Parco Archeologico Sommerso di
Gaiola IN ISTRUTTORIA NON PREVISTO

Parco Archeologico Sommerso di Baia IN ISTRUTTORIA NON PREVISTO
Isole Tremiti IN ISTRUTTORIA Disc Prowisorio APPROVATO
Porto Cesareo IN ISTRUTTORIA Disc Ptowisorio APPROVATO
Torre Guaceto D.M. del 26 Gentuo2009 APPROVATO
Capo Rizzuto D.M. del 26Magg1o2009 APPROVATO
Capo Gallo - Isola delle Femmine IN ISTRUTTORIA NON APPROVATO
Isole Ciclopi IN ISTRUTTORIA Disc Provvisorio APPROVATO
Isole Egadi D.M. del 1 Giugno 2010 APPROVATO
Isole Pelagie D.M. del 4 Febbraio 2008 APPROVATO
Plemmirio D.M. del 26 Gennaio 2009 APPROVATO

Isola di Ustica D.M. del 30 Agosto 1990 (
Regolame nto di o r ganizzazioae) APPROVATO

Capo Caccia - lsola Piana IN ISTRUTTORIA Disc Prowisorio APPROVATO
Capo Carbonara IN ISTRUTTORTA NON APPROVATO
CapoMilazzo IN ISTRUTTORIA Disc Prowisorio APPROVATO
Capo Testa - Punta Falcone IN ISTRUTTORIA Disc Prowisorio APPROVATO
Isola delltAsinara D.M. del 30 Luglio 2009 APPROVATO
Penisola del Sinis - Isola di Mal di
Ventre DM. Del 28 Apnle 2017 APPROVATO

Tavolara - Punta Coda Cavallo D.M. del 3 Dicembre 2014 APPROVATO
Tabcll:r3:StatodiapprovazionedciRegolamcntidicsccrrzi.,,'"".,'@un

Per quanto attiene, invece, ai Siti Natura 2000 il processo di designazione delle ZSC, iniziato nel 2013, A

arrivato alle sue fasi conclusive con il 97%dei siti designati (Figura 22). Sitratta di un passaggio fondamentale,
anche se non esaustivo, per la piena attuazione della Rete in quanto richiede la definizione ed attuazione
delle misure e obiettivi di conservazione dei siti.

Parallelamente allo sforzo di completare il processo di designazione delle ZSC (anche in riferimento alla
Procedura di lnfrazione 2OL5/2t63) nel 2019, a seguito dell'apertura della messa in mora complementare
della Commissione contro l'ltalia, d stato awiato un lavoro coordinato dal MATTM con le Regioni e province
Autonome, che dovri investire anche le Aree Protette di rilievo nazionale, per la riformulazione di obiettivi
specifici pii dettagliati e coerenti rispetto alle esigenze ecologiche e allo stato di conservazione,
maggiormente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, con garanzie di attuazione.
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1000

20L3 20L4 2015 2016 20L7 2018

irt;;rr, *ABORAZION}T ffii-.;;iJ dcl processo cli'tlesignazio,e Siti

d'Lnporranza Comunitaria (SIC) c <tctlc Zone Speciali tli Consen'azionc (ZSC) il Ittlin dal suo inizi<r

(20L3) ad olrobrc 2020.

ll tema dell,adeguato finanziamento delle Misure di conservazione 6 un aspetto fondamentale per una

gestione efficace deisiti Natura 2000, eppure spesso in quest'ultimo decennio sono state evidenziate criticiti

dovute ad una non piena integrazione degli interventi settoriali (Es. la PAC, la politica di coesione, la politica

per la pesca) con Natura 2000. Nel caso dello sviluppo rurale, ad esempio, la principale misura rivolta a

indennizzare gli svantaggi economici derivanti dall'adempimento di una serie di obblighi per le aziende

agricole collocate neisiii Natura 2000, ha svolto un ruolo piuttosto limitato in particolare a causa della sua

bassa attrattivitd per gli operatori. ln una prospettiva futura, un rafforzamento delle conoscenze di

contabilita ambientale nell'impostazione di queste tipologie di pagamenti sari importante, Altro problema

riscontrato E stata la collaborazione non sempre soddisfacente fra l'assessorato competente in materia

agricola e pesca e quello competente per Natura 2000. Su tale tematica d stato pubblicato il rapporto sui

risultati Aette anatisi Oet quad

CV i 21 Proerammi diSvilu

circa il 7g% dei siti Natura 2000 presentano habitat o specie di interesse comunitario legati all'ambiente

acquatico o marino-costiero, nonostante questi siano solo circa il 33% del totale delle specie e degli habitat

tutelati dalle Direttive Habitat e Uccelli (Rapporto tec-nico ISPBA 153/?01!. Cli impegni assunti con il

recepimento delle Direttive woter Fromework Directive (wFD), Ha bitat, Uccelli e Morine Strategy Framework

Directive (M5FD) nonch6 con la strategia Nazionale sulla Biodiversiti relativi alla tutela degli ecosistemi

acquatici e dei loro servizi ecosistemici, impongono la necessiti di rafforzare la messa in atto di strategie e

azioni di governonce. pertanto, per poter attivare una reale e concreta tutela di questi ecosistemi, tra ipiir

fragili e pitr sottopostia pressioni e ad impatti derivanti dalle attivitA antropiche e dai cambiamenti climatici,

occorre attuare l,integrazione degli obiettivi ditutela prevista dalla wFD (art. 4.1.c) contenuti negli strumenti

di pianificazione (piani di Gestione, Misure di conservazione) delle aree naturali protette e dei siti Natura

2000 in cui sono presenti specie e habitat legati agli ecosistemi acquatici, con quelli definiti a livello di

Distretto id rografico.

ln linea con l,obiettivo di coerenza e sinergia tra quanto previsto dalla WFD e altri strumenti normativi

comunitari nell,ambito dell'attuazione nazionale della D:[qttivq*Quadro sulla- Stfateg!a Marina {Dir'

2g&jlLqlsg"i gii stata svolta la valutazione iniziale dello stato ambientale e dell'impatto delle attiviti

iniiopi.r,e sull,ambiente marino (ex art. 8), sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli

derivanti dall'attuazione del D.lgs. t52l2OO6,alla definizione del buono stato ambientale da conseguire entro

il 2O2O e dei traguardi ambientali necessari a garantire tale obiettivo (ex artt. 9 e 10). Sono stati

successivamente definiti ed awiati i programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello

stato ambientale delle acque marine (ex art. 11) ed il Programma di Misure (ex art. 12). Come previsto dalla

normativa, sulla base del principio della gestione adattativa, tutte le fasi definite per il primo ciclo attuativo

sono oggetto di revisione ed aggiornamento durante i seguenti cicli. ln particolare, nel 20L8 si d proceduto

all,aggiornamento della valutazione ex art. 8, delle definizioni di GES e Target e nel 2020 del Prograrlnoa
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Naziona le di Monitoraggio.

Per supportare le Regioni, gli Enti Gestori di Aree Protette e di Siti Natura 2000 e le Autoriti di Distretto
ldrografico a realizzare tale integrazione dei propri strumenti di pianificazione, il MATTM ha istituito un
Gruppo di Lavoro per la definizione di indirizzi generali in merito agli adempimenti di cui all'articolo 77,
comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, per le aree identificate nel "Registro delle Aree
Protette", in conformiti all'articolo 117, comma 3 e al paragrafo L.v dell'allegato 9 alla parte lll del suddetto
decreto legislativo, come "Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie nelle quali mantenere
o migliorare lo stato delle acque d importante per la loro protezione", di cuifa parte anche ISPRA. Tale gruppo
di lavoro ha elaborato delle Linee guida (lndicgzioni per l'itdividUazione di obiettivi aggiuntivl specifici pel le
aree designa!e Ber la protezione degli habitat e dglle specie per le q!rali la qualitil delle.-acque d importante
per la loto celrserv-azlone) che sono state presentate t Lgl4l2018 alle Regioni/Provincie Autonome e alle
Autoriti di Distretto ldrografico.

Altro ambito della governdnce per le Aree Protette e i Siti Natura 2000 E relativo all'attuazione delle previsioni
della Dircttiva sull'uso sostenibile deiprodottifitosanitati 2009/1,28lCE, recepita con il D.les. j"50/2012, che
assegna agli Stati Membri il compito di definire e attuare misure volte alla riduzione dei rischi e degli impatti
sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversiti, derivanti dall'impiego di prodottifitosanitari attraverso
la definizione di Piani d'Azione Nazionali, L'uso dei prodotti fitosanitari compatibile con la tutela della
biodiversiti d previsto anche dalla Strategia Nazionale per la Biodiversiti nell'area "Agricoltura" e, anche se
in modo non esplicito, dalla Leqee Aree. Prgtette n. 394/91 per le Aree protette.

Un'analisi del pericolo potenziale derivante dall'utilizzo di prodotti fitosanitari per le specie e gli habitat
oggetto di tutela nella Rete Natura 2000 (effettuata in base ad un finanziamento del MATTM ad ISpRA) d
contenuta nel Rappqrlo ISPRA 2L61201"5 che costituisce la base teorica su cui d stata impostata la redazione
del Piano d'azionq Na-?lgn_a"le (PAN - pubblicato con D.M, interministeriale del 22lLl2O!4 GU n. 35 del
t2lO2l2OL4) e delle misure contenute nelle Linee- GuidA per la sua attuazione (adottate con D.M.
interministeriale del 10 marzo 2015, in conformitir a quanto previsto dal PAN, e pubblicate su GU n. 71 del
251312075) finalizzate alla tutela della biodiversite, alla tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
e alla riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi neiSiti Natura 2000 e nelle aree protette.

Una successiva sperimentazione dell'efficacia delle misure del PAN per la tutela delle specie e degli habitat E

stata effettuata nell'ambito di un progetto coordinato da ISPRA e finanziato dal MATTM mirato a verificare
se il metodo biologico, considerato dalla Misura n. L3 del PAN come quello pitr compatibile con la
conservazione della biodiversiti, sia effettivamente efficace a tale scopo. ll progetto ha mostrato che nelle
aziende biologiche o che non utilizzano prodotti fitosanitari idati relativi allo stato dei bioindicatori
(selezionati lungo la catena trofica dalla pedofauna alla chirotterofauna) siano migliori e le abbondanze di
individui maggiori nei campi biologici rispetto a quelli in cuivengono utilizzati i prodottifitosanitari (RapporIq
ISPRA 330/2020). Dai risultati emersi risulta quindi che le misure definite nelle Linee guida del PAN (n. 13 e
n. 16), sono efficaci per la conservazione della biodiversiti, nonostante siano necessario estendere la
sperimentazione a diversi contesti agricoli e ambientali.

Fra gli indicatori definiti per la valutazione dello stato di attuazione del PAN (D.M.75/7 /2015), vid l'indicatore
"ryisure relqtivgqlla qesti"q\s de! prodotti fito$anitari nqlsi]! lele notura 2000 e nelle oree naturali prote_tte",
che fornisce informazioni sul numero e la tipologia delle misure (regolamentari, amministrative o
contrattuali) riguardanti l'uso dei prodottifitosanitari contemplate nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000,
e/o nei Piani per i Parchi. L'indicatore consente divalutare neltempo il recepimento delle misure del PAN nei
PdG deiSiti Natura 2000 elo nei Piani per i Parchi caratterizzati da una percentuale di SAU maggiore o uguale
al20% della superficie totale.

La valutazione delle misure E stata effettuata rilevando l'attinenza delle misure con il tema della
regolamentazione dell'uso dei prodotti fitosanitari in zona agricola, distinguendole in due categorie definite
rispettivamente in base a quanto previsto dalle misure linee guida n. 13 e 16 del PAN: "Misure attinenti al
PAN" (le misure sono molto aderenti con quanto previsto dalle misure n. 13 e 16 delle Linee guida
e "Misure generiche" (le misure non sono aderenti a quanto previsto dalle misure n. 13 e 16
in linea generale l'uso dei prodottifitosanitari, fra cui obblighi e divieti).

AN)
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ln base a quanto dichiarato dalle Regioni nelle relazionifornite dalle Regioni/Provincie Autonome al MIPAAFT

nel 20j.G (come previsto dall'art. 5 comma 8 del D,les, "1501281?) d risultato che 13 Regioni e 1 Provincia

Autonoma, ovvero il 66,7 % del totale, hanno definito delle Misure di Conservazione riguardanti l'uso di

prodotti fitosanitari per i Siti Natura 2OO0 (SIC-ZSC e ZPS), in attuazione del punto A.5.8 del PAN (D'M,

illlt_?gjgll): Valle d,Aosta, piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, PA Bolzano, veneto, Liguria, Emilia

Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Molise, Puglia'

Come riportato in Tabella 4, in queste 13 Regioni e L PA, i Siti Natura 2000 che presentano superfici

potenzialmente utilizzate a scopo agricolo maggiori o uguali al20% della loro superficie totale (paria 633 su

16g3) e per iquali sono state definite Misure di Conservazione riguardanti l'uso sostenibile dei prodotti

fitosanitari, sono in totale 525 (pari all'83,1% di quelli con superfici agricole < o uguali al20%ol, tuttavia il

gg,S%delle Misure di Conservazione sono "generiche", owero non molto attinenti a quanto previsto dal PAN

e dalle misure n. 13 e 16 delle Linee guida per la sua applicazionels'

,I.abella 4: N. tli siti c0n Srrpcrlicie *gricoler > Zll"lt <Nlj/ln srrl-r, l()tAlc pe( i (ll.tali s()ll() stalo tleliilite Misrrre di Conscn'azione

e 16 <lcllc Lincc glicla di cui al D.M.10/3/20L5, e rnisurc corrfonni at PAN (Misurc I')AN) e alle Linec guida

rlA { nf { N * PD

Higura 23: Percentrtali di Misure gcneriche rr:llrtivc

nll'uso di prodotti fitosanitati per tipologia di

rnis ura/ aziouc secoudo n{al}galei!.L gostlo:tg-d-e-i*

siti Natqra 200Q (MATTM, 2003): IA = intervcnti

<Ii gestione attiva, RE = regolamcntari, IN = di

incentivazionc, Pf) : programmi tli
sensibilizzazir:ne, educazione, formaziole

ln generale, le tipologie di misure "generiche" hanno

riguardato per la maggior parte misure di incentivazione (lN,

46,6% delle misure generiche totali), anche se nella

maggioranza dei casi non si trattava di reali incentivi ma

piuttosto di previsioni di incentivazione (ad es. incentivare

l'agricoltura biologica). ll 26,9% delle misure generiche

prevedono interventi di gestione attiva (lA o GA) fra queste vi

sono quelle definite dalla Regione Marche in merito alla

creazione difasce tampone e l'adozione di sistemi di riduzione

e controllo nell'uso dei prodotti chimici. ll 24% sono misure

regolamentari (ad es. divieti) che sono state definite
prioritariamente dalla Puglia (143 su 574), Piemonte (155 su

391) e Toscana (45 su L28).

ll 2,5% delle misure generiche riguardano la sensibilizzazione

elo la formazione degli agricoltori sugli effetti dei prodotti

fitosa nitari sulla biodiversite o sull'agricoltura biologica (Figura

23l,.

Rcgioae
N. siti coa

Suo.aoti Z 2094

N. tot aisute
su frtofranaci

N. aisute
oenedchc

N. aisute
PAN

%o aisute
oeaedche

ol aisutr
PAN

Puelia 44 574 574 0 100.0 0

Emilia
Romagna

103 80 80 0 100,0 0

Lieuria 8 76 t6 0 100.0 0,0

Piemonte 65 391 377 t4 96.4 3.6

Molise 61 65 65 0 100.0 0.0

Toscana 32 128 128 0 100.0 0,0

FVG 22 46 53 1.3 71,.7 28.3

Lazio 62 72 72 0 100.0 0.0

Marche 30 88 88 0 100_0 0,0

Lombardia 75 69 69 0 100,0 0,0

Valle dtAosta 9 9 9 0 100.0 0,0

Bolzarl.o l0 14 t4 0 100,0 0.0

Veneto 64 43 43 0 100.0 0.0

Umbria 48 52 52 0 100.0 0.0

633 1647 1620 27

2.50t6

15 p", mrggio.i approfondimenti si rimanda agli indicetori lSl)ll,'\ .l)r\N {itosarrittr:r o al ltappouoJlg/2021)
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Le Misure di Conservazione definite per i Siti Natura 2000 che sono compatibili con le indicazioni delle Linee
Guida de-l PA[.(D.M. 10/3/2015) sono in tutto 27 su 1647 misure riguardanti l'uso dei prodottifitosanitari
(1,5%1.

Le informazioni contenute nell'indicatore sull'integrazione dei Piani di gestione e delle Misure di
conservazione sono state aggiornate alla luce delle informazioni contenute nelle relazioni sullo stato di
attuazione del PAN inviate dalle Regioni e dalle Provincie autonome a dicembre 2O2O al MtPAAF.
Dall'integrazione dei dati emersi per l'indicatore con le informazioni delle relazioni del2020, emerge che
meno della meti delle Regioni/PA (40/olha definito alcuni obblighi e divieti inerenti la regolamentazione
dell'uso dei prodottifitosanitari per ridurre il rischio sulla biodiversiti, che sono Emilia-Romagna, Campania,
Puglia, Lazio, Toscana, Liguria, Umbria e Bolzano. Per quanto riguarda la PA di Bolzano, le misure definite non
sono state ancora approvate dalla Delibera provinciale. Le Regioni che hanno definito delle misure generiche
relative ai prodotti fitosanitari (soprattutto di incentivazione e formazione), sono Lombardia, Abruzzo, Molise
e Sardegna, mentre le Marche hanno definito le suindicate misure di gestione attiva (IA/GA). Tuttavia, le
Regioni che hanno definito alcune misure molto attinenti con le misure n. 13 e 16, sebbene con una
percentuale bassa rispetto a quella relativa alle altre tipologie di misure piir generiche, sono solamente Friuli-
Venezia Giulia e Piemonte.

Dall'analisi sui Piani dei Parchi Nazionali risulta che dal 2015 nessun Piano o Regolamento di parco Nazionale
d stato adottato. Attualmente il DPR istitutivo del Parco nazionale di Pantelleria, emanato nel 2016, d l'unico
che riporta il richiamo al recepimento del PAN ma la previsione E gii contenuta nei Regolamenti in fase di
approvazione. ll Parco Nazionale del Cilento e il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-
Lagonegrese, con delibera dei rispettivi Consigli di amministrazione, hanno previsto il divieto dell'uso del
glifosato nei territori di propria competenza,
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DIRETTrvAeclr BNlr penco Nezioxelr E ALLE AREE MARINE PROTETTE PER

L'INDIRIZZO DELLE ATTIVITA DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA

BIODIVERSITA
La prima Direttiva del Ministro dell'Ambiente emanata nel dicembre 2012 dal Ministro pro tempore e rivolta

solo ai parchi Nazionali, si d posta, quale strumento d'indirizzo per la pianifica2ione degli obiettivi di

miglioramento delle performonce degli Enti parco, l'obiettivo di rendere attive le finalita istitutive delle Aree

Protette promosse dalla legge 394/9L.

Le attivita svolte dagli Enti parco hanno avuto come denominatore comune l'attuazione della Strategia

Nazionale della Biodiversiti, un processo di ricognizione del patrimonio naturalistico, custodito nel sistema

delle Aree protette, nonch6 l'obiettivo di rafforzare il coordinamento degli stessi Enti e la sistematizzazione

delle attivitd progettuali, tale da individuare dei modelli di rendicontazione naturalistica deglistessi Parchi

Nazionali.
La ll Direttiva, emanata alla fine del 2013 oltre a coinvolgere anche le Aree marine, si d posta come ulteriore

obiettivo, a completamento del quadro conoscitivo dei valori salvaguardati, la mappatura dei beni

archeologici e di quelli storici e architettonici (alla luce di appositi vincoli apposti dall'Amministrazione

centrale e periferica per i beni culturali) presenti nel territorio di ciascun Parco Nazionale.

Le Direttive hanno evidenziato negli anni l'importanza di rafforzare il sistema delle Aree Protette a terra e a

mare, valorizzandone in particolare ilsignificativo ruolo ditutela della biodiversita e deiServiziEcosistemici'

Dal2OL2al 2018 sono state emanate 6 Direttive (2012,2013,20741t5,20L6,20L7,2A181 che hanno avuto

come oggetto distudio e monitoraggio la fauna la flora e la vegetazione presente all'interno degli stessi. Con

lo strumento della Direttiva Ministro, pertanto, si 6 passatida una fase diconservazione fattiva delle Aree

Protette, ad una fase di conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio naturale'

ln linea con gli impegni assunti dall'ltalia nell'Ambito della Strategia Europea per la Biodiversiti 2020 e

attraverso l'implementazione della Strategia Nazionale della Biodiversitd, le Direttive negli anni hanno avuto

lo scopo di tutelare, far conoscere e valorizzazione il "Capitale Naturale" del paese, ribadito anche nei

Rapporti sullo Stato del Capitale Naturale in ltalia.

La Direttiva del Ministro 2019, dando coerente seguito a due azioni portate avanti dagli Enti Parco con le

Direttive 2OL7 e 20Lg "le api come bioindicatore della qualiti ambientale" e "lnsetti di valore

conservazionistico, prese nza, stotus e interazione con specie di fitopatogeni", ha indirizzato con la

collaborazione di lspra le azioni degli Enti Parco su un unico Macro progetto diretto ad affrontare le

implicazioniambientali, economiche e sociali del declino degli "lnsetti lmpollinatori", riconoscendone il ruolo

insostituibile per gli equilibri ecosistemici.

Con l,ultima Direttiva Ministro, emanata a fine 2020, d stata data indicazione agli Enti Parco di proseguire le

attivit) sugli impollinatori avviate con la precedente Direttiva, in linea con l'iniziativa Europea sugli

impollinatori e il processo europeo di monitoraggio, articolate secondo le tre linee di attiviti previste

(monitoraggio, valutazione e raccolta Or!,, ,nt"tu"lti trt t"t
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3. ECOSISTEMI E SERVTZT E,COSISTEMICI
La conoscenza dello stato di conservazione degli ecosistemi, associata ad una loro rappresentazione spaziale,
consente di supportare scelte consapevoli in materia di pianificazione e gestione delle risorse oltre che di
conservazione. ln particolare, nell'ambito dell'obiettivo 2 della strategia Europea per la Biodiversiti, si
promuove la valutazione dello stato diconservazione degli ecosistemi come propedeutica alla identificazione
delle prioriti di ripristino proprio in un'ottica di mantenimento e potenziamento dei Servizi Ecosistemici.
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Figura 24: Stato cli Conscn,azionc degli Ecosistcnri a livello Nazionale

Nel I Rapporto del Capilale-Mluqlc QOLTI E riportata la valutazione dello stato di conservazione degli
ecosistemi d'ltalia quale seconda fase del processo MAEl (MW.pina and-Assessment of Ecosvstems andtheir
5e4/iced a livello nazionale che segue la fase di mappatura degli ecosistemi e precede una valutazione finale
integrata tra stato di conservazione, fornitura di Servizi Ecosistemici e definizione delle prioriti di ripristino
(lnfrastrutture Verdi).

ll processo divalutazione degli ecosistemi condotto a scala nazionale (negli anni 201.4 e 2015) ha previsto
analisi in grado di stimare l'influenza della composizione e configurazione spaziale sullo stato di
conservazione degli ecosistemi. La composizione tiene conto della copertura reale degli ecosistemi rispetto
ad un ambito di estensione potenziale, mentre la configurazione della natura e qualiti dei contatti con le
altre tipologie di copertura del suolo nell'ambito di mosaici territoriali complessi.

La valutazione ha permesso di stimare 19 ecosistemi ad alto stato di conservazione (12% della
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nazionale), 1g a medio (L4/ol e 3G a basso (14%) (per approfondimenti si veda il capitolo 5 del I Rappgrtq

capita!e NaIqtak).
Tra quelli a basso stato di conservazione vi sono gli ecosistemi umidi, planiziari e costieri dove si concentrano

maggiormente le attivita antropiche, in particolare:

o ecosistemi a struttura forestale, con diverse fisionomie, della Pianura Padana;

o ecosistemi legati alle fasce costiere e subcostiere della penisola, delle isole maggiori e delle coste

nord-adriatiche (aloigrofili, psammofili, arbustivi e forestali sempreverdi);

. ecosistemi igrofili ditutti isettori biogeografici a diversa struttura e fisionomia (spondali a copertura

variabile e forestali);

r ecosistemi forestali a dominanza di querce caducifoglie in ambito planiziale e collinare sia nel settore

alpino e prealpino sia nel settore peninsulare'

Nel primo Rapporto sul Capitale Naturale E stata effettuata una prima quantificazione delvalore dei principali

asset naturali e dei serviziecosistemici ad essi associatifacendo riferimento ad alcuni studi relativi all'ambito

forestale, agricolo, marino/costiero e aree metropolitane, che consentono di fornire una prima base

conoscitiva a supporto delle diverse politiche e attivite sul territorio.

A tal riguardo, una prima valutazione in ambiente marino e stata implementata nell'ambito del progetto

,,Contabilitd Ambientale per le Aree Marine Protette ltaliane" finanziato nel 2014 dalla DG-PNM del MATTM

(Franzese et al., 2015). Nell'ambito ditale progetto vengono investigati i principalitipi di habitat associati alle

diverse tipologie difondale:fondi rocciosi, fondi a sedimenti, biocostruzioni e praterie sommerse di Posidonia

oceanica. lnoltre, viene identificato e valutato un primo set di servizi ecosistemici delle aree marine, avendo

come riferimento la classificazione clCES. (siveda t BaBpqrtq lslgap:1o]e-N-alu-(de 2017)
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4. PRESSIONI E MINACCE
ll patrimonio naturale italiano d minacciato in particolare da frammentazione del territorio e consumo di
suolo, inquinamento delle matrici ambientali e degrado degli habitat, sovrasfruttamento delle risorse e delle
specie, competizione esercitata dalle specie esotiche invasive e cambiamenti climatici.

Per meglio contestualizzare i dati ottenuti dagli studi effettuati in ltalia, appare opportuno evidenziare le
finalitd delle principali metodologie utilizzate.

Nelle (Oe
Environment 2017) vengono fornite indicazioni su quali pressioni q minalcg sia necessario considerare per la
valutazione dello stato di conservazione. Sievidenzia inoltre che l'importanza delle pressioni e delle minacce
va oltre il loro utilizzo nella valutazione in quanto forniscono informazioni sui principali driver relativi ai
risultatidella valutazione dello stato diconservazione. Possono aiutare a identificare le azioninecessarie per
il ripristino e sono essenziali per comunicare i risultati della valutazione dello stato alle varie parti interessate.

Per le valutazioni ai sensi dell'articolo 17, sono considerate pressioni ifattori che hanno agito durante il
periodo corrente, mentre le minacce sono fattori che si prevede agiranno in futuro. E possibile che lo stesso
fattore, se sta avendo un impatto ora e se E probabile che tale impatto continui, sia allo stesso tempo sia una
pressione che una minaccia. Tale sistema di valutazione d in continua evoluzione.

Per quanto riguarda l'attiviti di assessnrent delle Liste Rosse secondo la metodologia IUCN, l,obiettivo 6 di
valutare, attraverso criteri definiti, l'eventuale appartenenza delle popolazioni di una specie a diversi livelli
(categorie) di rischio di estinzione. L'individuazione delle tipologie di pressioni che minacciano le popolazioni
in esame d codificata nella metodologia per l'assessment.

Per le piante vascolari, comprese le policy species,le principali minacce sono rappresentate dalla pressione
antropica che insiste con varie modaliti causando la degradazione, la frammentazione e la distruzione degli
habitat naturali, sia attraverso azioni dirette, come il consumo del suolo sia attraverso cause indirette, come
l'abbandono delle attiviti agricole tradizionali. Tra le minacce indirette, anche se attualmente esse hanno un
impatto limitato, se non in aree particolari (es., lungo i fiumi e nei relitti boschivi padani), sono inclusi
l'ingresso di nuove specie aliene, di cui alcune fortemente invasive, e il cambiamento climatico.

Anche la raccolta a scopi collezionistici o per usi tradizionali pur avendo impatti negativi su un numero
inferiore dispecie rispetto alle minacce precedenti, agisce negativamente, Numerose specie sono minacciate
da piit fattori contemporaneamente e ci6 aumenta la loro vulnerabiliti ed il loro rischio di estinzione (Rossi
et a|.,2021, in press).

Per la fauna una sintesi delle principali tipologie di pressione che agiscono sui diversi gruppi valutati nelle
Liste Rosse d visibile in Figura 25 (per leggere correttamente i dati si ricorda che il numero di specie valutate
per ciascun gruppo tassonomico d molto variabile, vedi nota in figura). La lettura complessiva del grafico
permette di evidenziare che la forma di pressione comune a piir gruppi animali e pitr frequente d l'aumento
delle zone urbane e commerciali e perdita e frammentazione di habitat, seguita dall'inquinamento.

Analizzando isingoligruppisiosserva che le principali pressioni per iVertebratiterrestri(esclusigli uccelli,
che non entrano nella valutazione, Rondinini et o1.,2013) sono dovute alla perdita e frammentazione di
habitat (che interessa circa L20 specie), all'inquinamento (poco meno di 80 specie) e seguire alle specie
esotiche invasive e aldisturbo antropico. Poche specie sono minacciate dal prelievo (poco piir di 20 specie) e
dalla persecuzione diretta (meno di 10), mentre quasi 50 specie non risentono di alcuna pressione (Figura
2s).

Per iVertebrati marini (esclusi ipesci ossei) la pressione piir rilevante 6la mortalitir accidentale (segnalata
per 55 specie), ma questo dipende dalfatto che ilset di dati non comprende gli osteitti e che la maggior parte
delle specie valutate (squali, razze e chimere) hanno scarso interesse commerciale; segue il prelievo, rilevante
per 16 specie. Per i pesci ossei marini la principale forma di pressione d, invece, il prelievo eccessivo, sia
diretto per le specie bersaglio delle attiviti di pesca, sia indiretto per le specie che sono catturate in modo
accessorio o accidentale dagli attrezzi usati per la pesca di altre specie ittiche (bycatchl, Se8rono,r;1ffi'.|1
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di importanza, lo sviluppo urbano delle aree costiere e I'aumento dell'inquinamento delle acque costiere che

esso comporta. La maggior parte delle specie di pesci ossei marini comunque non a soggetta ad ulteriori

pressioni di particolar"-Iili"ro, rispetto all'impatto causato dalla pesca eccessiva, ma la categoria "Nessuna

pressione,, non d stata utilizzata nella Lista Rossa degli Osteitti e quindi non d rilevabile in Figura 25'
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;;;, ;;;;;" ISp'RA su dati di Audis io et aL, 2ot4;Balletto et al., 2075; Quaranta et a1.,2018; Relni et a1.,2017; tuseruato et al', 2014;

Rondinini et a1.,2073; Salvali et dL,2014

Nola..numero di specie valutate per ciascun gruppo: 576 specie di Vertebrati terrestri (dalla valutazione delle pressioni sono esclusi gli uccelli);

96 specie di Vertebrati marini (esclusi gli osteitri); 407 specie di pesci ossei mairir; 172 specie di coral[ 93 specie di libellule; 1986 specie di

coleotted saproxilici; 2gg specie di farfalle; 34 specie di api minacciate. Non in rutti i gruppi nelle Liste Rosse d stata utilizzatala categorn

t'Nessuflatt pressione

per i coralli italiani la principale minaccia d la mortaliti accidentale dovuta all'utilizzo di attrezzi da pesca che

possono danneggiare meccanicamente le colonie o degradare l'ambiente in cui vivono; questo secondo

aspetto costituisce un elemento di minaccia importante per molte specie (Fattori intrinseci), perch6 le rende

intrinsecamente vulnerabili; solo una specie, il corallo rosso, d attualmente a rischio di estinzione a causa del

prelievo diretto (Figura 25).

Le minacce principali per le libellule sono la perdita di habitat (rilevante per 10 specie) e l'inquinamento (9

specie); un numero di specie relativamente elevato (8 specie) d minacciato anche perch6 fattori intrinseci,

come la scarsa tolleranza al disturbo antropico, aumentano il rischio che pressioni esterne abbiano effetti

negativi sulle popolazioni. Le minacce ai coleotteri saproxilici italiani sono rappresentate principalmente

dalla perdita e frammentazione di habitat idonei, dall'inquinamento luminoso e dalla predazione da parte di

corvidi invasivi. Le farfalle sono minacciate dai cambiamenti dei sistemi naturali, dalla perdita di habitat

dovuta ai cambiamenti dell'uso del suolo e le pratiche agronomiche, e anche, in ordine di importanza, dai

cambiamenti climatici, che agiscono in modi diversi sulle popolazioni; per 1'0 specie d risultato un problema

anche il collezionismo (Figura 25).

per gli Apoidei le forme di pressione prevalenti sono legate alla gestione agricola intensiva, all'urbanizzazione,

ai cambiamenti di uso del suolo e, per alcune specie, alla riforestazione naturale dovuta all'abbandono delle

aree rurali. lnoltre, alcune specie (11) potrebbero essere sensibili al cambiamento climatico (Quaranta et o/',

201g, Figura 25). Numerosi studi hanno ormai messo in luce un declino diffuso e generalizzato dell'ape

domestica (Apis mellifero), individuando le cause sia nella maggiore vulnerabilitd nei confronti di patogeni,

prevalentemente parassiti quali Varroa destructor, Aethina umido e Vespo velutina che in pressioni di origine

antropica, quali l'uso di sostanze chimiche in agricoltura, il consumo e la trasformazione del suolo, la

semplificazione del paesaggio e i cambiamenti climatici (lSPRA, 2020b).

N Vertebrati terrestri (es(lusi uccelli)

I Vertebrsti nlarini (esclusi olteitti)
I Pesci ossei marini

: coralli

r Libellule

fi coleotteri saproxilici

I Far{alle

Tale situazione di grave minaccia alla conservazione riguarda purtroppo anche le specie e gli habitat
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a livello comunitario, in analogia con quanto emerge anche a livello europeo. A questo proposito i risultati
dei reporting italiani per le Direttive Habitat e Uccelli costituiscono un ulteriore elemento da considerare per
disporre di un quadro d'insieme sulle fonti di pressione.

ll quadro complessivo che emerge dagli ultimi Report italiani relativi al periodo 21t3-21tg (Figura 2G),
mostra che le pressioni in atto sulle specie e gli habitat tutelatidalle due direttive derivano soprattutto da
attiviti antropiche e solo in minima parte sono imputabili a processi naturali.

Numero
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Figrtra 26: Quadro di sittcsi dclle pressioni (raggnrppatc per rnacrocatcgorie) che hanno agito ncl pcriodo 2013-2078 su specie e

habitat italiani di intcressc comrrnitzrrio (esclusi specir: c habitat marini elitborati separatirmente)
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati del [V reporting (2013-201,8) italiaoo per le Direttive Habitat e Uccelli
Nota:le categorie di pressione corrispondono al I livello gerarchico della lista ufficiale euiopea (macrocategorie della List ofpressures and
threats CE). Il numero si riferisce alle schede di valutazione che riportano pressiooi di II livello incluse in ciascuna macrocategoria

L'analisi condotta per macrocategorie sulle specie e sugli habitat terrestri e delle acque interne tutelati dalla
Direttiva Habitat (Figura 26)evidenzia che le pressionipiir diffuse sono quelle connesse all'agricoltura e alla
selvicoltura, quali l'abbandono delle pratiche tradizionali, il pascolo, il drenaggio e la fertilizzazione dei
terreni, l'uso di biocidi, la gestione forestale a breve turnazione, per citarne alcune. Molto rilevanti sono
risultate anche le pressioni derivanti dalla costruzione e dall'utilizzo di infrastrutture di varia tipologia
(urbane, commerciali, industriali, turistiche, ecc.) (macrocategoria F in Figura 26), comprendenti sia le
modifiche dirette degli ecosistemi (es. consumo di suolo), sia le varie forme di inquinamento connesse a

queste attivitd. lmportanti si sono dimostrate anche le pressioni esercitate dalle specie alloctone (l) e quelle
derivanti dalle alterazioni indotte sui corpi d'acqua (K, comprendente captazione, drenaggio, modifiche al
regime idrico, ecc.). Per le specie anche il prelievo (caccia, pesca) e l'acquacoltura (G) sono forme di pressione
ancora rilevanti.

I cambiamenti climatici sono una pressione in atto per un certo numero di specie e habitat terrestri e delle
acque interne (65 schede di valutazione per le specie e 79 per gli habitat), anche a causa della difficolte di
rilevare questi dati, ma sempre pitr spesso vengono considerati tra le minacce che si prevede agiranno
nell'immediato futuro.

Anche secondo il reporting per la Direttiva Uccelli le diverse forme di sfruttamento agricolo d.Sf_effii+tlg
rappresentano la principale pressione sullo stato di conservazione dell'avifauna, seguito daJ/S,\vilUppo dfi,
superficie infrastrutture antropiche (F)e dall'estrazione di risorse biologiche viventi (G), qu6!l+a pesca eriP.
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prelievo venatorio (Figura 26).

Anche in ambito marino l'elaborazione dei dati presentati nel lV Report evidenzia il ruolo assolutamente

dominante dell,influenza antropica. L'inquinamento nelle sue differenti forme e il prelievo volontario (anche

illegale) o accidentale sono ifattori di pressione di maggiore rilievo, in termini di numero di specie coinvolte,

indipendentemente dal gruppo tassonomico (Figura 27). Altri fattori di disturbo sono rappresentati dalle

modificazioni della costa e dalla pressione turistica, che interessano piir di un gruppo tassonomico e,

limitatamente ad alcuni mammiferi, le attivita estrattive, le esercitazioni militari e iltrasporto marittimo.

per guanto riguarda gli habitat marini, le pressioni maggiormente diffuse sono legate alla costruzione di

infrastrutture sulla costa e alle attiviti di pesca; seguono, in ordine di importanza, l'inquinamento, le attivitd

turistiche e i fattori legati al cambiamento climatico (Figura 28). Ulteriorifonti di disturbo, che interessano

tuttavia solo alcuni habitat, sono gliinterventisulle spiagge, le attivita diestrazione diidrocarburie itraffici

marittimi.

N. specie

inquln,n inlo

Prelievo da posca e caf,ure accidshli (bycatch)

Preiilvo, ficooltn e ddeneione illegala !4wps
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Crm blrm mtl cllm nilci
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Trrspodo maritrimo Em

lJcci!ionEvolohtarin H

Int.Nffti rull. !piagoG Si[l
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Figura 2?: Quadro cli sintesi delle pressioni che hannrl agito ncl periodo

2013-2078 sulle specie rnarinc (riunite in gflrppi tarssurrornici) di intertsse

comunitari<r

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati IV Report (2013-2018) ex art.17 Direttiva

Habitat

Nota: le cttegoie fappfesentano una sintesi delle ptessioni di II livello della lista

ufficiale europea (List ofpressures and threats cE) indicate per ciascuna specie

Figrrra 28: Quadro di siltesi dclle pressioni chc

lrarrno irgito nel periodo 20t3'2018 sugli habitlt
ruarini di iflteres$e cornunitario

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati [V Report (2013-

2018) ex art.l7 Direttva Habitat

Nota: le categorie rappresentano una sintesi delle

pressioni di II livello della lista ufficiale eutopea (List

of pressures and threats CE) indicate per ciascun

habitat

L,analisi delle pressioni significative rilevate ai sensi della Direttiva Acque mostra che le pressioni

idromorfologiche sono ancora tra le principali cause di deterioramento degli habitat, in particolare le opere

idrauliche sui corsi d'acqua, che impediscono o riducono la connettiviti tra alvei e piane inondabili, e alterano

sensibilmente iflussi disedimenti, acqua e biota creando fenomenidi instabilite degli habitat stessi anche

nel lungo termine e conseguenti impatti sulle biocenosi. Tale effetto d esacerbato dai cambiamenti climatici.
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CONSUMO DI SUOLO

Come evidenziato dal le ll rapporto sulCapitale Naturale in ltalia, la contaminazione e la copertura artificiale
del suolo, nonch6 la frammentazione possono compromettere la fornitura diservizi Ecosistemici importanti,
favorendo i processi di desertificazione, minacciando la biodiversiti e aumentando la vulnerabilitd degli
ecosistemi ai cambiamenti climatici e ai processi naturali (catastrofi naturali, erosione, ecc.). ln particolare,
l'impermeabilizzazione, dovuta alla copertura permanente del suolo con materiale artificiale (come asfalto o
calcestruzzo), d riconosciuta come la principale causa di degrado degli ecosistemi rurali (ampliamento della
cintura di espansione urbana con conversione di suoli agricoli in suoli edificabili) e di quelli urbani
(conversione urbana di zone verdi, copertura di aiuole e prati, ecc.).

L'ediAiqne 2020 del RappSfiffullpruUm!"diguolo in ltalia, "Consumo disuolo, dinamiche territorialie servizi

-e9Q$Slemlg( (Munaf6, 2020), redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e
dall'lstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), fornisce il quadro aggiornato dei
processi di trasformazione del territorio italiano. Anche nel 2020 si conferma il progredire del consumo di
suolo nelle zone periurbane e urbane, in cui si rileva un continuo e significativo incremento delle superfici
artificiali, con un aumento della densiti del costruito a scapito delle aree agricole e naturali. Continuano il
trend di riduzione delle superfici naturali all'interno delle cittA e i processi di urbanizzazione e degrado
soprattutto in aree costiere e zone di pianura; al contempo, in aree marginali si assiste all'abbandono delle
terre e alla frammentazione delle aree naturali.

Nelle Aree Protette italiane che rientrano nell'Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP) nel 2019 risulta
consumato l't,9%della superficie complessiva di suolo, valore che risulta piir basso rispetto alle rilevazioni
degli anni precedenti che risultano piir alte di mezzo punto percentuale. I valori piir elevati si raggiungono in
Campania (3,8%) e in Veneto (3,2Yo1, mentre ivaloripiir bassisiindividuano nelle aree EUAP situate in Valle
D'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Molise, dove il suolo consumato d inferiore al mezzo
punto percentuale. Tra il 2018 e il 2019, le Aree Protette italiane hanno registrato un incremento complessivo
del consumo di suolo pari a 61,5 ettari, dei quali 1.4,7 sono concentrati nella Regione Lazio e 10,3 in Abruzzo.
Nel complesso, il consumo di suolo all'interno delle aree EUAP, pur non arrestandosi, risulta comunque
inferiore alla media nazionale evidenziando mediamente la maggiore naturaliti di tali zone rispetto al resto
del territorio nazionale,

Nei Parchi naturali nazionali si registra la maggior parte dei nuovi cambiamenti awenuti in aree EUAP, con
23,4 ettari di nuovo consumo di suolo (Tabella 5). Di contro la percentuale complessiva di suolo consumato
a12019 nei Parchi Nazionalisiattesta all'L,6Yo, il minimo tra le diverse tipologie diaree EUAP, insieme alle
Riserve Naturali Nazionali, e al di sotto della media nazionale. Tra i Parchi naturali nazionali si distinguono i

dati di suolo consumato del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga (+5,2 ha nell'ultimo anno), del Cilento e
Vallo di Diano (+5 ha) e del Gargano (+4,5 ha). ll parco del Vesuvio, con la percentuale dell'8,6Yo, rimane il
Parco Nazionale con la maggiore quota di suolo.

Tabella 5: Distrihrrzionc del suolo consufllato (2019) e del consumo di sr.rlllo annrrale netto (2018-201"9) nellc Aree Prorette, per
tipologia di aree EUAP. Fonte: elaborazione ISPRA su dati EUAP e cartografia SNpA

Neisitidella rete Natura 2000, ilsuolo consumato a12019 siattesta a circa 90mila ettari, pari all'7,5%della
loro estensione totale. Scendendo pii nel dettaglio delle singole tipologie di aree facenti parte della rete
Natura 2000 (Tabella 6), il suolo consumato si concentra soprattutto nelle aree ZSC

Conservazione) con 41.715 ettari, pari al 46% del suolo consumato totale in aree Natura
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densitir di cambiamenti, i valori piir elevati si registrano nelle aree ZSC (Zone Speciali diConservazione) e ZPS

(Zone di protezione Speciale), dove per ogni ettaro di territorio sono stati consumati 0,4 metri quadrati di

suolo nel periodo 2018-2019, ln termini assoluti, con L25 ettari, le aree ZSC risultano essere,

complessivamente, quelle maggiormente interessate dal fenomeno del consumo di suolo'

Tabella 6I)istrib,zione del suolo consut)raro (2019) c rlel cu,sumo tli suokr annualc nctto (2018-2019) nellc arce Natura 2000'

Fonte: elaborazione ISPRA su dati Natura 2000 e cartografia SNPA

@OBI-LP MATRICI AMBIENTALI E DEGRADO DEGLI HABITAT

All,inquinamento delle matrici ambientali contribuiscono i prodotti chimici impiegati in agricoltura, quali i

prodotti fitosanitari e ifertilizzanti. L'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari d disciplinato dal relativo

piano di azione nazionale (D.lgs. 150/2012 e D.M. 22lot/20l416) e misurato tramite alcuni indicatori (D.M.

15lOT12OLS), il cui aggiornamento annuale d coordinato da ISPRA. A fronte di una contrazione del 18,8%

nella vendita di prodotti fitosanitari nel periodo zAtO -20!7, il quadro complessivo rappresenta una costante

tendenza alla diminuzione nel periodo 2aLo -2014 delle popolazioni di uccelli sensibili ai prodottifitosanitari

(decremento totale del 73,6%l e un aumento progressivo nel periodo 2O1O - 20L5 della percentuale di punti

di monitoraggio nelle acque superficiali superiori agli standard di qualit) ambientali (SQA), mentre nelle

acque sotterranee ilvalore delsuperamento d stabile (circa il 7,2%1. Relativamente aifertilizzanti, nel periodo

2O1O- 2Afi e aumentata l'immissione in commercio (1,9%l e la categoria piir diffusa continua ad essere

rappresentata daiconcimi minerali, in prevalenza quellia base di azoto (Annuario deidati ambjentahISPM,

z}Lgl, il cui impiego potrebbe determinare delle rilevanze ambientali soprattutto nelle zone vulnerabili ai

nitrati di origine agricola'

."-.1'-.

,{ddd#d{fdd"dl
Figura 29: Numero curnulato di specie

alicne inuodo(tc in Italia zr parlire dal 1900'

calcolato su 683 spccie di periodo

introduttirtr certo (Carnevali et al., 2020).

SPECIE INVASIVE

La minaccia dovuta all'introduzione di specie invasive viene

monitorata dall'ISPRA in maniera dedicata, nell'ambito della Banca

dati sulle specie alloctone, costantemente aggiornata anche grazie

alla collaborazione delle maggiori societi scientifiche italiane.

L,andamento cumulativo annuale delle introduzioni di specie aliene

in ltalia (Figura 29) evidenzia un andamento esponenziale con una

accelerazione registrata a partire dagli anni 70 del secolo scorso. ll

2010 risulta essere stato l'anno con il massimo numero di nuove

specie segnalate (n= 21). Analizzando piir in dettaglio idatidisponibili

dal 2010, il quinquennio 2010-2015 ha registrato il tasso di

introduzione dispecie aliene piir alto in assoluto con L8,2 specie aliene

introdotte in media ogni anno. Nel quadriennio successivo (20L6-

2019) il tasso annuo medio di introduzione d sceso a 10,5 specie.
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r6 Il pAN 2ol4 -2olg d scaduto e il nuovo PAN 2020 -2024 d prossimo alla pubblicazione
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PARTE II. AREE DI LAVORO
ln considerazione della estrema trasversaliti del tema della biodiversiti, all'interno della Strategia Nazionalq
peLla Biodiversita al 2020 sono state individuate 15 Aree di Lavoro, corrispondenti ad altrettante politiche di
settore. Per ciascuna area di lavoro la strategia ha individuato un certo numero di obiettivi specifici e prioriti di
intervento.

ln questa seconda Parte viene riportata per ciascuna area di lavoro una breve scheda disintesi nella quale viene
analizzato lo stato di attuazione degli obiettivi specifici e delle prioriti di intervento e vengono evidenziate
eventualicriticiti riscontrate nell'attuazione degliobiettivie/o nell'esecuzione delle prioriti diintervento.

ll dettaglio delle valutazioni effettuate per ciascun obiettivo specjficp_viene riportato nella tabella che si trova
alla fine diciascuna area dilavoro. Le valutazionisono state effett'ilifif.i.iq.gnsiderando lo stato diattuazione ad
oggi e per il trend l'intero periodo di riferimento per l'attuazione deiiarsilafgga.rrrazionale (2011 -2o2ol.

'l )!' r1'rl ri..

Qui di seguito la legenda relativa alla simbologia utilizzata:

Valutazione

;'!ii.

e ,'oo,.n,ro d stato raggiunto

z:\\C I'obiettivo d ancora lontano dall'essere raggiunto

all'obiettivo

' 
'.ii.'i',r

. iljlrrr),irli!.r4r'l'.{i "{.tllll:.li " rirlrr.'
,..'",i.,.,r,' ".i' ril'l'
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re RAppoRTo FTNALE sTRATEGIA NAZIoNALE pER LA BtoDtvERStrA' 2or1-2o20 -vERso tA sNB 2030

VERSO LA STRATEGIA NAZIONALE BIODIVERSITN
2030

euesto capitolo del Rapporto conclusivo della Strategia Nazionale per la Biodiversiti 2011-2020 (SNB), al di li
dell,ottemperanza ad impegni istituzionali, peraltro sostanziali, derivanti dall'adesione alla Convenzione sulla

Diversiti Biologica (si veda articolo 6 e Aichi Target 17) e dall'attuazione della Strategia Europea per la

Biodiversiti al 2020, intende analizzare l'esperienza maturata, in funzione della nuova Strategia da definire,

mettendo in evidenza strumenti, raccomandazioni, misure e ambiti per l'individuazione di iniziative pii efficaci

per assicurare un contributo significativo alla definizione e realizzazione degli obiettivi nazionali per la SNB 2030.

Nei paragrafi che seguono, anche grazie ai contributi pervenuti durante la fase di consultazione del rapporto

con gli organismi di governance della SNB 2020, si riporta la "lezione appresa", soprattutto in termini di

processo, evidenziando i suggerimenti e le raccomandazioni scaturite alfine di migliorare l'efficacia dell'azione

futura per il raggiungimento della Visione della Strategia Nazionale al 2050:

Lo biodiversitd e i servizi ecosistemici, nostro capitole naturale, sono conservoti, valutoti e, per quonto possibile,

ripristinati, per il loro volore intrinseco e perchd possono continuare a sostenere in modo durevole lo prosperitd

economica e il benessere umono nonostante i profondi combiomenti in otto o livello globale e locale.

Nell'introdurre questo capitolo, appare opportuno evidenziare le noviti sopraggiunte nel 2020 con l'avvento

della pandemia da SARS-CoV-2. La portata globale della Pandemia ha ricordato la fragiliti della specie umana,

sottoposta alle basilarilegginaturaliche, come emerso dsl rappotlo*delworkshops dell'lP.BES su BiqelivetsitY

and fandemics, regolano lo sviluppo di tutti gli organismi viventi, sia tra loro sia con l'ambiente che li circonda.

ll rapporto, che si aggiunge a quello pubblicato nel 2019 (vedi iUlfeelu;igrre), illustra come le attivita antropiche

che causano il cambiamento climatico e la perdita di biodiversiti sono le stesse che conducono al rischio di

pandemie. Altresi il rapporto afferma che d improcrastinabile giungere ad un accordo multilaterale globale sulle

pandemie e istituzionalizzare l'approccio "One Heolth" che riconosce come la salute umana, la salute animale

e la salute dell'ecosistema siano legate indissolubilmente'

L'Assemblea Generale della Nazioni Unite con la ris-o,[faiq!S-A/RES/73-l284 nel marzo 2019 ha proclamato il

decennio 2OZ1-2O3O "Decennio per il ripristino dell'ecosistema" per sensibilizzare la popolazione, e fare appello

alla societi civile e ai decisori politici sulla necessiti di azioni concrete che invertano il degrado degli ecosistemi

terrestri e marini e che favoriscano il loro ripristino funzionale per combattere le crisi climatiche, migliorare la

sicurezza alimentare, l'approvvigionamento idrico e la biodiversitA.

Nell'ambito del pii ampio contesto del 6reen Deolper una nuova strategia di crescita sostenibile dell'UE che

permetta all'Europa di essere il primo continente a impatto climatico zero entro il 2030, la Commissione

europea ha emanato la Str:ategia per la-Ejpdivqrsita 203 e la Stratesia "Dalpro4uttole al

consuqa_tore" COM (2020) 33L entrambe corredate da un proprio Allegato con un Piano di azione, che delinea

il percorso per la definizione delle misure da intraprendere. Ambedue le Strategie sono state approvate dal

Parlamento e dal Consiglio europeo nell'ottobre 2020 mentre nel dicembre 202Q il Co,nsiqlio UE ha approvato

un accordo per un nuovo patto europeo sulClima individuando l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni

digas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del L990.

Sono gid stati prodotti alcuni importanti documenti di riferimento a livello dell'UE, questo percorso prosegue

nelcorso del 202L con ulterioridocumenti, nell'ambito dei quali sari fondamentale collocare le azioni nazionali.

lnoltre, a fine 2021 d prevista la COP 15 della CBD in cui sard adottato il nuovo quadro di riferimento globale

per la biodiversiti post 2020.



U!trJ RAppoRTo FTNALE sTRATEGTA NAZToNALE pER LA BroDrvERsrrA'2oLt-2020-vERso rA sNB 2o3o

LA STRATEGIA EUROPEA PER

Creqtq rona protetto per almeno:

LA BIODIVERSITA AL 2O3O: GLI ELEMENTI CHIAVE

il 30% della *uperficie terrestrs in

Europa
con obisttiyi giuridicamente vincolanti' di

ripristino della natura nel 2021 che

prevedono una protezione piri rigorosa delle

foreste dell'UE
il 30d/u dei mari in Europa

. Ripristinare gli ecoristemi tenustri e marini degradati in tutta Eunopo:

aurnentando l'ogricohura biologica e

gli e{emenfi carntteristlci tli
un'slevata blodlversltd sui teneni

agricoli

anestando e inve(endo il declino degli

impolllnatori

ripristinando almeno 25 l)00 km di

fiurni a scorrimento libero nell'UE

piantando 3 miliardi di alberientro il

2030

riduqendo fuso e, la nocivlt* dei

pestiridi del 50% entro il ?030

Sbloccule 20 rniliardi di suro all'onno per la biodivarsitii provenienti da varie fonti, lra cui

fondi deltUE e finanziamenti nazionali e privati. Le dimensioni del capitale natursle e della

biodiversitA serenno integrate nelle pratiche commerclali

Fare dell'UE un leader mondiale nellfirnpegno ad nffrontare la crisi mondiale della

biodiversiiii. La Cornnrissione mobiliterd tutti gli $lrumenti di azione e$terna e i parlenadati

lnternazionali per un amblzioso nuovo quadro globale delle Nazloni Unite ln materla di

biodiversh* in occasione della conferenaa dellc parti della conveneione sulla diversili biologlca

previsla nsl 2021

O EuroDean Union, 2020
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rc RAppoRTo FTNALE sTRATEGIA NAztoNALE pER LA BroDlvERStrA' zoLL-zo2o -vERso LA sNB 2030

LA NUOVA STRATEGIA NAZIONALE PER LA BTODIVERSTTA 2O3O

La struttura
per la definizione della SNB 2030 sari necessario seguire l'impostazione "circolare" delineata dal Green Deol

(Figura 1) e le modaliti di attuazione indicate delle diverse Strategie tematiche e dai Piani di Azione dell'Ue.

euesto approccio rappresenta un ulteriore rafforzamento dell'impostazione della SNB 2OLL-20 con la

conservazione della biodiversitA inserita in maniera trasversale nelle altre politiche di settore, approccio che si

d dimostrato flessibile, aperto, valido per il medio-lungo periodo temporale definito. Le Aree di Lavoro sono

state funzionali all'individuazione di obiettivi e azioni (obiettivi specifici e prioritir di intervento) per il

raggiungimento deiqualisono stati utilizzatio definiti ex-novo strumentifinalizzatia considerare imolteplici

valori della biodiversiti, da conoscere, codificare e monitorare costantemente, nel contesto dei rispettivi ambiti

diintervento.

ltrr'.,frl l I :- ," /''. ,a ,..e-

Figura 1: il "Green f)ealfi europeo (COM (2019) 640)

Oltre al contributo delle attiviti inserite nelle quindici aree di lavoro, la struttura del documento SNB 2020 ha

considerato di livello strategico l'individuazione di tre Tematiche Cardine: 1) BiodiversitA e servizi ecosistemici,

2) Biodiversiti e cambiamenti climatici, 3) Biodiversita e politiche economiche. Le tematiche cardine hanno

permesso, soprattutto con la revisione di medio termine del 20L5, di fornire una opportunite di confronto tra

l'obiettivo di tutela della biodiversiti e tematiche piU ampie che si stavano evidenziando come strategiche a

livello internazionale e nazionale quali la Strategia per il Clima, la Strategia per lo Sviluppo sostenibile e l'Agenda

2030 (vedi l.Lte lV rapporto della SNB).

euesto tipo di struttura E stata individuata come funzionale alle esigenze e alla disponibilitd deglistrumenti

nazionali, comunitarie globali risalential periodo in cui la SNB 2020 stata elaborata e definita, considerando

che si tratta della prima volta che l'ltalia si d dotata di un documento strategico, condiviso e partecipato,

indirizzato alla Biodiversiti.

La definizione degli obiettivi
Gli obiettivi di"mainstreoming", come ampiamente trattato nell'introduzione di questo rapporto, sono stati tra

gli aspetti peculiari della SNB e tali dovranno essere mantenuti anche per la prossima Strategia Nazionale per il

2030, cosi come gii delineato nelle sedi internazionali a livello globale e di UE, con la massima attenzione a

formulare obiettivi realistici e misurabili.

llquadro strategico gii delineato a livello internazionale in ambito CBD, alla cui definizione

Stimolarg la ricatia r,

I'innova,t.inne
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ancora contribuire, e soprattutto la disponibiliti della Strategia 2030 dell'Unione Europea a cuiE associata la
Strategia "Dal produttore al consumatore", saranno strumenti "guida" per declinare obiettivi nazionali ben
definiti ed indicatori misurabili, adeguati al risultato da raggiungere ed in grado di colloquiare efficacemente tra
vari livellidi riferimento:dalsovranazionale, al nazionale al locale/territoriale.

Glistrumenti
Per la predisposizione della SNB 2030 sarA fondamentale rispettare le caratteristiche multilivello e trasversali
peculiari del tema biodiversiti. Oltre all'attuazione degli strumenti individuati dalla Strategia dell'UE per la
BiodiversitA 2030, sarir fondamentale l'integrazione con gli impegni assunti per il contrasto ai cambiamenti
climatici(COP 25 del'UNFCCC prevista per novembre2021- che vede l'ltalia fortemente impeenata,-con il RpFno
Unito, in azior-ri preparatorie e indirizeate aigiovani) e l'integrazione con la Strategia Nazionalej"qr lo Sviluppo
Sosteniblle (vedi anche Alleeato 2). Si tratta dunque di seguire l'ambito di applicazione degli strumenti
sovranazionali per verificare quelli nazionali esistenti ed eventualmente attivarsi per introdurne nuovi di
carattere normativo, amministrativo, finanziario e applicativo, con maggiore coerenza e attenzione rispetto agli
obiettivi da raggiungere.

lmportante anche l'esperienza e il contributo che pud derivare da altri strumenti elaborati in questi anni, dal
eomitAlo.per i.lVgrde Pubblico e ilComit?tq per il -Caoltale N,aturale, oltre che la rete sviluppata in sinergia con
le Regioni e IsPRA per monitorare lo stato di conservazione di habitat e specie.

Sulla base dell'esperienza precedente appare evidente che gli indicatori devono essere scelti e condivisi in sede
di predisposizione della SNB 2030 e fare riferimento a quelli gii individuati in ambito internazionale e/o
nazionale dagli strumenti di cui al paragrafo precedente (vedi ad es. la proposta del maggio 2020 sugli indicatori
ISTAT IAEG nella tabella Matrice delle relazionitra Agenda 2030 3 SNSvs contenuta nell'Alleeato ?).

La governance

Per l'attuazione della SNB 2020 sono stati definiti appositi organismi per il coinvolgimento delle amministrazioni
pubbliche, delle istituzioni tecniche e scientifiche e dei portatori di interessi. Questa esperienza deve essere
rafforzata attraverso una maggiore integrazione, continuit) e sinergia.

L'esperienza in corso della strategia unitaria in campo ambientale sviluppata dal MATTM attraverso i progetti
QLeIAMO f A e MEI|AMOCI in RIGA del PON Governance e capaciti istituzionale 2Ot4-202O, pii volte citati
nel presente rapporto, sista rilevando come una buona pratica che contribuisce alle fasi di predisposizione della
SNB 2030 e fornisce suggerimenti per l'implementazione della stessa.

Comunicazione informazione ed educazione

La comunicazione, l'informazione e l'educazione sono aspetti fondamentali che nella SNB 2030 dovranno essere
potenziati ad ogni livello e ambito di attuazione. La consapevolezza dei cittadini e dei portatori di interesse, sul
tema della biodiversitir e dei servizi ecosistemici, d oggi molto maggiore e diversificata rispetto a 10 anni fa
quando fu definita la SNB 2O2O.Con riferimento a quanto considerato nel paragrafo relativo alla Governance,
d necessario un maggiore impegno da parte ditutti i soggetti coinvolti nella definizione e implementazione della
SNB 2030. Fondamentale sarA pertanto sollecitare un confronto aperto e costruttivo con tutti isoggetti
interessati alla definizione della nuova SNB promuovendo l'apertura di una consultazione pubblica.
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RISORSE FINANZIARIE

Nella SNB 2o2O ntema delle risorse finanziarie indirizzate alla Biodiversiti ha preso come riferimento l'iniziativa

sulla mobilizzazione delle risorse della CBD, (vedi par 1.3 l--tsappS(glM e r?lpofti-successivi) e per i flussi a

livello nazionale l,Ecorendiconto inserito nel Rendiconto Generale dello stato (vedi Alleeato 3 - Ecorendiconto)'

Nella contabilizzazione delle risorse mobilizzate per l'attuazione della SNB 2020, una fonte principale di

finanziamento d stata rappresentata dalla programmazione comunitaria dei fondi strutturali. Circa a metir

periodo del decennio di attuazione della SNB 2020, nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari

relativi al settennio zoL4-zo2o, attraverso l'Accordo di Partenariato, l'ltalia ha individuato obiettiviTematici

(OT 5 e G) e linee di intervento per l'ambiente e la biodiversiti (vedi Par A.5 ll Rappoftp SNF).

Uno strumento innovativo nella programmazione 2014 -2020, specificatamente indirizzato al raggiungimento

degli obiettivi delle Direttive Habitat e Uccelli, d stato lo strumento dei PAF (Prioritized Action Framework - in

attuazione dell,art. g della Direttiva Habitat), esplicitamente richiamato nell'Accordo di Partenariato. Nei PAF,

declinati a livello regionale, sono contenute le misure prioritarie necessarie a dare piena attuazione alla Rete

Natura 2000. Oggi i PAF sono uno strumento imprescindibile per l'utilizzo dei fondi dell'UE, in particolar modo

per ifondi della politica di coesione (per l'ltalia FESR e FSE) per cui sono diventati una condizione abilitante' Nei

primi mesi del 2021 le Regioni e pA dovranno approvare i PAF relativi alla programmazione 2A2t2027.

Con riferimento alla programmazione20\4-2020, un altro strumento nazionale da tenere in considerazione

riguardal,esperienzacondottaperl'attuazionedellaStrategianazionaleperleareeinternealfinedi focalizzare

eventuali sinergie con la nuova programmazione per la SNB 2030 ed approfondire anche le potenzialiti per una

particolare attenzione rivolta alle aree montane.

Dall,esperienza condotta con la SNB 2020, sid evidenziata la necessiti di migliorare la capaciti di effettuare una

programmazione integrata tra i diversi strumenti finanziari disponibili e, soprattutto, di definire meglio gli

obiettivi e i risultati previsti, in modo da rendere misurabile l'impiego delle risorse finanziarie nei termini del

raggiungimento degliobiettiviper la Biodiversiti. ln talsenso l'esperienza italiana nella capaciti diattuazione

del programma LIFE rappresenta una buona pratica come rappresentato nel capitolo ll del presente rapporto

oppure nel sito web PiattAforr:na d.elle conoscqnzg che deve essere capitalizzata e considerata per la SNB 2030'

Molti sono infatti iprogetti LIFE realizzati in ltalia che hanno condotto esperienze positive anche in termini di

azioni concrete rivolte alla conservazione e ripristino di habitat ed ecosistemi che possono essere presi come

riferimento per le nqutSbgXdLOlaltelsrichieste dalla Strategia europea per la biodiversiti 2030.

A tale proposito si evidenzia l'esperienza attivata con il plqgetto 
-Life lnteerato GEST|RE2020, primo progetto

di questo genere awiato a livello nazionale, che ha permesso di sperimentare una modaliti innovativa di

governance per Rete Natura 2000, sia in riferimento alla forza della partnership promossa per l'attuazione del

prog.tto, sia per le modaliti messe a punto per la mobilizzazione ed integrazione delle fontifinanziarie.

ln merito alle prospettive per la SN82030 e Agli impegnichiave definitia livello europeo dalla Strategia europea

per la biodiversitA, il Progetto Gestire 2020 ha realizzato diversi strumenti e opportuniti da sviluppare

nell'ambito della strategia regionale per la biodiversiti.

A fine 2020 C stato approvato il secondo progetto LIFE lntegrato italiano. Si tratta del Progetto LIFE 19

lpE/lT/OOOOls Nature 2000 lntegrated Management in Umbria. ll Progetto attua una strategia di gestione

integrata, unitaria, coordinata e partecipata alfine digarantire il raggiungimento degli obiettivi diconservazione

stabiliti nelle Direttive Habitat e Uccelli sulla base dei contenuti del PAF, contribuendo cosi agli obiettivi di

sviluppo regionale.

All,implementazione della SNB 2O3O C auspicabile/fondamentale che siano destinate risorse disponibili

nell,ambito del Recovery plan afferenti l'area della Rivoluzione verde e Transizione ecologica basata sulla Next

Generotion EU, oltre ad una solida programmazione dei fondi strutturali da destinare ad interventi inquadrati

nella nuova SNB.

Piano finanziario rnulfrsourcino per la biodiversiti

Nell,ambito dei lavori per la nuova strategia, si dovri considerare un Piano per il finanziamento degli interventi

per la biodiversiti, secondo la Strategia per la mobilitazione di risorse (Decisione CBD 14/22)quale
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fondamentale del post-2020 Global Biodiversity Framework.

Secondo il metodo della Biodiversity Finance lnitiative (BlOFlN) della UNDP, sono necessarie quattro fasi di
lavoro per arrivare a consolidare una Piano finanziario per la biodiversiti che sia affidabile ed adeguato. Le fasi
prevedono:

i. l'esame del contesto politico e istituzionale per l'individuazione di potenziali stakeholders;

ii. I'analisi delle spese pubbliche e private del Paese che vanno a beneficio della biodiversiti;

iii. la valutazione del nuovo fabbisogno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi a breve (al 2030) e
a lungo termine (al 2050);

iv. la redazione di un piano di finanziamento per la biodiversitA che identifica e di priorit) a una serie
variabile di soluzioni finanziarie adeguate.

Tra le azioni propedeutiche andrebbe sicuramente operata una sinergia tra i conti economici per l'ambiente
pubblici e privati, con nuovi sforzi per far confluire in un unico serbatoio tutti i gettiti dedicati, favorendo cosi la
semplificazione delle valutazioni politiche ed economiche sul tema. Al pari della diversiti biologica degli
ecosistemi, la diversiti delle fonti di finanziamento darebbe maggiore garanzia e resilienza ai flussi monetari
nel tempo. Oltre i fondi consolidati come quelli per lo sviluppo rurale, dei progetti europei, dei programmi
operativi o ancora i fondi derivanti dai residui passivi dalla spesa primaria, la visione per il futuro della
biodiversiti dovri comprendere tutta una serie di strumenti e soluzioni finanziarie caratterizzate tra l'altro da
una recente e forte accelerazione.

Evitare le duplicazioni per rafforzare il mainstreoming finanziario, e migliorare le leve pubbliche e private,
aiutera ad intercettare nuoviflussi e coinvolgere gli stokeholders privati con riforme fiscali, strategie di mercato,
fondi, concessioni, prodotti bancarie assicurativi, basati sulla premialiti e condizionaliti ambientale; non ultime
le obbligazioni, sovrane o private (e.g. green and blue bonds, SDG bondsl, e le garanzie verdi; nell'insieme
rappresentano le principali soluzioni finanziarie che andranno messe a gradualmente sistema nel prossimo
decennio.

L'uso efficace delle risorse previste dal Recovery ond Resilience Plan e dal Next Generotion EtJ fund per la
transizione ecologica dovrd favorire interventi di ripristino della biodiversiti per consentire una ripresa
economica duratura, basata su uno sviluppo sostenibile secondo le prioriti del Green Deol europeo.

A questo proposito, la Strategia europea per la biodiversiti dir spazio al Capitale Naturale, per le prioritd di
investimento per Natura 2000 e le infrastrutture verdi, sbloccando almeno 20 miliardi di euro all'anno che
richiederanno la mobilitazione difinanziamenti privati e pubblicia livello nazionale e comunitario. lnoltre, il 25%
del bilancio UE per il clima sari investito nella biodiversiti con l'uso di soluzioni basate sulla natura per il
ripristino ambientale e, infine, nell'ambito dello strumento di prestiti lnvest EU, sarir istituita un'iniziativa
dedicata al capitale naturale e all'economia circolare per mobilitare almeno 10 miliardi di euro nei prossimi 10
anni, basata su un finanziamento misto pubblico-privato. A guidare gli investimenti sari la Tassonomia per la

finanza sostenibile; alla nuova strategia toccheri ilcompito diintercettare iflussiinvestitied indirizzarliverso i

propri obiettivi.

Bisogneri cogliere dunque anche tutte le opportunita delle nuove direttive europee su dichiarazione non
finanziaria e finanza sostenibile, recepite a livello nazionale, per contabilizzare ilgettito privato investito nel
capitale naturale e nella biodiversiti, cosi come creare sinergia con i progetti ditransizione ecologica per il PNRR

e far leva su politiche e risorse finanziarie ed economiche affinch6 siano indirizzate verso gliobiettivi prefissati
evitando gli sprechi e il double counting e a favore della resilienza naturale e sociale ed economica.
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IRISULTATI

Sebbene trattati per ultimi, in questo sintetico excursus sulla "lezione imparata" dall'attuazione della SNB 2020,

ne rappresentano la verifica. Nonostante in termini assoluti l'ltalia non ha raggiunto quanto a suo tempo si era

prefissata, come peraltro avvenuto anche a livello globale e dell'Unione europea, il bilancio di quanto ottenuto

con la SNB 2O2O per la conservazione della biodiversitir appare positivo in termini di capacitir di mettere in

relazione e creare occasioni di confronto e collaborazione tra esperti, discipline e livelli di attuazione, che

difficilmente avrebbero interagito tra loro se non ci fosse stata la sNB. si tratta di un fattore importante da

considerare perch6 la disponibilitA, la comprensione e l'utilizzazione piU ampia possibile di datie di metodologie

sulla conoscenza e monitoraggio della biodiversiti, rappresentano comunque un valore misurabile e codificato.

L,esperienza fornita dalla SNB 2020 ha evidenziato la necessitA di una base comune di dati conoscitivi da

condividere e diffondere sia a livello delle istituzioni sia al livello cittadini alfine di rendere il pii ampia possibile

la consapevolezza dei valori offerti dalla biodiversiti e dai suoi servizi ecosistemici per il benessere e la salute

umana, degli animali e del Pianeta, come evidenziato dal concetto di One Health precedentemente trattato.

AMBITI TEMATICI DI APPLICAZIONE

Aree protette e retiecologiche

L,ambiente terrestre nel nostro paese d minacciato primariamente dal continuo consumo di suolo, che al

momento non E governato da una specifica norma atta a frenarne l'espansione, e quindi dalla parcellizzazione

delle aree di piir rilevante interesse per la biodiversiti. Gli habitat delle specie animali protette e gli ecosistemi,

soprattutto agricoli e fluviali, sono sottoposti ad una frammentazione progressiva che minaccia l'idonea

conservazione delle popolazioni e i loro ambienti di riferimento.

Suila base dello "Srofe of np-I1;ilb;__EU-&e1a1$fiA-ry-leppILJng*lnlsfJbL0qfure direQtivet 2 .&",

reatizzato dall'European Environment Agency (EEA), la distribuzione della biodiversitd nel nostro paese d

rappresentata da un mosaico di frammenti sparpagliati e difficili da ricondurre a un sistema organico e in

equilibrio, pertanto soggetto ad un allarmante stato di compromissione. Una situazione che si ripercuote in

maniera negativa anche sui servizi ecosistemici, che risultano depauperati rispetto ad un sistema

adeguatamente integro e connesso, con conseguenti danni anche in termini di sviluppo.

A tale riguardo sarebbe opportuno inserire tra gli obiettivi della sNB 2030, l'integrazione del tema dei servizi

ecosistemici nella pianificazione di area vasta, sia per gli strumenti di pianificazione delle aree protette che degli

strumenti ordinari, anche in riferimento agli ambiti paesaggistici individuatisulterritorio.

euale rimedio aldegrado in atto occorre rifarsi a quanto indicato dalla Strategia Europea per la Biodiversiti al

2030 che prevede di "creore uno rete coerente di zone protette ben gestite" rilevando che "si trotto di un

obiettivo che gli Stoti membri devono raggiungere collettivomente portecipando o tole sforzo congiunto e

tenendo conto delle proprie condizioni nozionali. Tale rete dovrebbe essere bosato sulla rete Noturo 2000 e

integrota con designazioni aggiuntive da parte degli Stati membrl'. Sulla base di questo scenario devono essere

declinati, alla scala nazionale, gli obiettivi UE che riguardano soprattutto:

- il ripristino degli ecosistemi terrestri degradati, la ricostituzione di fiumi a scorrimento libero ove

consentito e la piantumazione di 50 milioni di alberi entro il 2030

- la protezione di almeno il 30% della superficie terrestre dell'UE ed il 30% della sua zona marina

Su questa base potranno essere adottate misure atte a:

o incrementare il numero di aree protette soprattutto in vicinanza dei grandi conglomerati urbani, ove

maggiore d la Pressione antroPica;

favorire la creazione di corridoi ecologici tra le Aree Protette, in particolare tra i siti di interesse

naturalistico della Rete Natura 2A00, ai sensi dell'art. 10 della Direttiva HabitaU

contrastareladistribuzioneelaproliferazionedispecieesoticheinvasive;a

a progettare le reti ecologiche quali infrastrutture verdi e blu onde promuovere
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biodiversiti e quindi sviluppare l'offerta diservizi ecosistemici essenziali per le popolazioni residenti.
o ln particolare la realizzazione delle reti ecologiche d basilare per mantenere lo scambio genetico

all'interno delle specie, con speciale riguardo a quelle minacciate di estinzione; in tal senso sari
necessario aggiornare la definizione del concetto di rete ecologica e prevedere azioni nazionali che
contribuiscano efficacemente alla costruzione della rete coerente transeuropea di zone protette
prevista dalla Strategia dell,UE sulla biodiversitA 2030.

Agricoltura

Si evidenziano alcuni temi cruciali per le prospettive future del settore che verranno coadiuvati nella futura
programmazione della PAC:

o il rafforzamento deiserviziecosistemicigarantitidalle attivitA agro-forestali(carbon sink, conservazione
della biodiversiti, conservazione del paesaggio, prevenzione del rischio idrogeologico, ciclo e riciclo dei
nutrienti), e della filiera agro-alimentare (tracciabilitA dei prodotti, sicurezza alimentare, benessere
animale, antibiotico resistenza, sostenibilita ambientale delle produzioniagro-zootecniche);

o l'aumento dell'agricoltura biologica e degli elementi caratteristici per un'elevata biodiversiti suiterreni
agricoli riducendo I'uso e la nociviti dei pesticidi del 50% entro il 2030, cosi favorendo anche l,arresto
del declino degli impollinatori;

e l'innesco di nuove dinamiche di sviluppo e consumo basate su un nuovo e centrale ruolo del sistema
agro-forestale (bioeconomia, economia circolare, agroecologia);

' l'uso efficiente di risorse potrd essere garantito dalla diffusione di metodi di produzione moderni basati
sulle nuove tecnologie del precision farming e sull'efficace ricorso a sistemi di supporto alle decisioni,
sull'ammodernamento delle infrastrutture e delle tecniche irrigue. L'uso efficiente e razionale delle
risorse naturali rappresenta non solo un elemento indispensabile per garantire la sostenibilitA
ambientale dei processi di sviluppo, ma deve rappresentare, nel contempo, anche un potenziale fattore
di nuova competitiviti da cogliere dalle imprese agro-forestali e agro-alimentari, in chiave di
innovazione tecnologica, divalorizzazione e innovazione di prodotto, di creazione di nuove catene del
valore all'interno di nuovi percorsi di bioeconomia ed economia circolare;

o lo sviluppo e l'impiego delle energie rinnovabili dovri garantire l'uso sostenibile del territorio, delle
materie prime e sottoprodotti secondo un principio a cascata, l'innovazione dei processi diconversione,
l'uso razionale degli scarti finali e l'efficientamento delle filiere produttive, anche attraverso
innovazione logistica e organizzativa;

o la diffusione e l'adozione di pratiche che incrementino il carbon stock da parte dei sistemi agricoli e
forestali;

o migliorare la comunicazione, l'educazione e le conoscenze sulle esternaliti positive derivanti dalle
biomasse agricole e forestali. Tali biomasse svolgono un ruolo fondamentale in termini di capaciti di
mitigazione del settore medesimo e soprattutto di de-carbonizzazione dei settori energetici (elettrico,
termico e dei trasporti);

' perseguire la conservazione dei paesaggi rurali caratteristici, intesi sia come patrimonio ambientale da
tutelare sia come occasione di competitiviti da cogliere, ai fini di una maggiore caratterizzazione delle
produzioni, attraverso l'individuazione di un set di pratiche produttive tradizionali che vanno preservate
localmente dal rischio di abbandono legato alla loro limitata competitivitir.



rc RAppoRTo FTNALE sTRATEGTA NAZToNALE pER LA BroDlvERSlrN 2otl-2o2o-vERso LA sNB 2030

Foreste

ln un contesto socioeconomico e ambientale sempre piU globale, le politiche di tutela e conservazione del

patrimonioforestale dovranno sempre piir attivamente convergere ed essere costruite in una visione integrata

di lungo periodo con le politiche di sviluppo e crescita delle filiere forestali (produttive, ambientali e

socioculturali), basandosi su solide e puntuali conoscenze'

La sNB, in sinergia e complementarieta con la Strategia forestale Nazionale (sFN) in fase di redazione, si inserisce

in un quadro generale caratterizzato in primo luogo dal crescente aumento della domanda di beni e servizi

forestali e in secondo luogo dalla maggiore vulnerabiliti ai disturbi naturali e di origine antropica cui 6 esposto

il patrimonio boschivo. llemi cruciali per le prospettive future su cui doversi congiuntamente concentrare

riguardano:

o la protezione e la tutela del patrimonio forestale, attraverso un miglioramento nella prevenzione e

adattamento agli incendi boschivi, al dissesto idrogeologico, agli attacchi parassitari e altri eventi

estremi, sostenendo meccanismi coordinati di risposta rapida a tali eventi e promuovendo azioni di

restauro e rigenerazione naturale assistita delle aree danneggiate e degradate;

o il riconoscimento della gestione forestale sostenibile come definita dal Processo pan europeo Forest

Europe con l,Accordo Europeo firmato a Helsinki nel 1993, e recepita dall'ltalia con il D,195,34/2q19,

quale strumento essenziale per equilibrare gli interessi della societi; le responsabiliti dei proprietari e

degli oPeratori del settore;

r intervenendo attivamente, considerando l'inestimabile ruolo ambientale e paesaggistico delle foreste

italiane, per la tutela di habitat ed ecosistemidi particolare interesse e per la salvaguardia del paesaggio

naturale e agrosilvopastorale nazionale, promuovendo l'integrazione tra conservazione della

biodiversiti e Gestione Forestale Sostenibile (GFS), promozione di una rete di boschivetusti e aree ad

accrescimento ed evoluzione naturale;

o incrementando la fornitura costante e continua di Servizi Ecosistemici materiali e immateriali dalle

foreste, che per una societi altamente urbanizzata come quella italiana deve fondarsi su politiche

coordinate volte alla promozione della gestione sostenibile delle foreste del Paese come leva per il

mantenimento delle economie delle aree rurali e interne, ma anche al contrasto della deforestazione e

del degrado delle foreste nel mondo, promuovendo attivitA di produzione e di commercio

internazionale basate su criteridilegaliti e il restauro degliecosistemidegradati;

o incrementando il ruolo strategico del patrimonio forestale italiano e nel suo complesso del settore e

delle sue filiere, aumentando in primo luogo la resilienza delle foreste italiane, la loro capaciti di

adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, l'immagazzinamento di carbonio nei suoli, nella

biomassa degli alberi in piedi, nei prodotti legnosi a lungo ciclo di vita;

. responsabilizzando il settore forestale nazionale nel concorrere agli impegni internazionali e agli

obblighi europei sottoscritti dal Governo italiano in materia di crisi climatica20, protezione

dell,ambient"ri, re.rp"ro funzionale e strutturale degli ecosistemi, tutela del paesaggio, alla

conservazione della biodiversiti22, servizi Ecosistemici legati ai territori forestali23, decarbonizzazione

dell,economia2a e sviluppo delle energie rinnovabili, uso efficiente delle risorse e sviluppo2s,

20Risoluzione del parlamento europeo del 2g novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)); Quinto Rapporto di valutazione

dell'IPCC "Climate Change and Land" (2019).

21 Council of the European Unton (2019), The gth Environment Action Programme - Turning the Trends Together - Council conclusio ns,72795h9'

22 comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e alcomitato delle Regioni, strategia dell'uE

sulla biodiversitl per il 2030, COM(2020) 380 final'

23 uN Decade on Ecosystem Restoration (2021-30), Natural capital coalition (2016), Natural capital Protocol'

2a commissione Europea (201g), Un pianeta pulito pertutti - visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva

e climaticamente neutra, COM 12078)773 final; UNFCCC Paris Agreement, 2015' ..,*:ii11:1.;-.+
25Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e al comitato delle Regirfnl; tni trj"i1tg''

Green Deal. COM/2019/640 final. ,1 - t1 r-'-- ;r
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bioeconomia ed economia circolare26, commerciali zzazione e trasformazione dei prodotti forestali di
origine legale;

coordinando le politiche ditutela ambientale e disviluppo socioeconomico attraverso un,ampia azione
di governance locale e di comunicazione considerando come il patrimonio boschivo rimanga il centro
di molteplici aspettative sociali, esigenze e interessi di settore, spesso divergenti e in contrasto tra loro
e che non possono prescindere da una visione strategica e lungimirante.

Le foreste e il settore forestale italiani possono contribuire a fornire soluzionisostenibili alle sfide attuali
e future che riguardano il nostro Paese come confermato dalla strategia Forestale Europea del 2013 e
dalla proposta post 2020.

Mare

Dal punto di vista dell'ambiente marino, si delinea un quadro complesso, in considerazione delle fortissime
pressioni di origine antropica cui E sottoposto il Mediterraneo. Gli effetti collegati al cambiamento climatico sifanno sentire con particolare intensiti nella realti mediterranea, esacerbando fattori di stress gii
particolarmente incisivi, quali:

' l'inquinamento sia di origine terrestre che collegato alle attiviti marittime;
o il sovrasfruttamento delle risorse ittiche;

o la presenza di specie aliene, direttamente o indirettamente collegata all'azione dell,uomo: dovuta alle
acque di zavorra o al fouling delle navi, alla penetrazione attraverso il canale di Suez (recentemente
raddoppiato) ma anche alla diffusione di specie del mediterraneo orientale che con l,aumento delle
temperature si diffondono nell,intero bacino.

La natura transfrontaliera di molte delle pressioni che insistono sugli ecosistemi marini e la particolare
complessiti e varieti del quadro geopolitico del Mediterraneo rende indispensabile un approccio a livello di
bacino' La Convenzione di Barcellona per la Tutela del Mare e delle Coste (di cui per il prossimo biennio l,ltalia
avri l'ufficio di Presidenza) rappresenta una sede fondamentale per concertare e adottare politiche comuni.
ln linea con le valutazioni precedentisi possono individuare alcunitemi cruciali per le prospettive future:

o Perseguire la riduzione degli impatti sull'ambiente marino, con particolare riferimento all,inquinamento
ed allo sfruttamento sostenibile nel settore della pesca e dell'acquacoltura. lmplementare la
pianificazione spaziale marittima, fondamentale per la crescita blu, ovvero la crescita sostenibile delle
economie collegate al mare attraverso un approccio ecosistemico. Questo obiettivo che deve essere
conseguito mediante l'attuazione della Strategia Marina ed il raggiungimento del Buono Stato
Ambientale delle nostre acque.

' Aumentare la superficie delle Aree Protette e della Rete Natura 2000 al fine di contribuire al
raggiungimento dell'obiettivo dell'Ue di stabilire una rete coerente di zone protette ben gestite e di
proteggere almeno il 30% della zona marina, considerando anche le acque sotto la giurisdizione
nazionale oltre il limite delle 12 miglia nautiche.

r Migliorare la comunicazione, l'educazione e l'informazione ai cittadini affinch6 si sviluppi una maggiore
consapevolezza dell'importanza della conservazione della natura e in tal modo si intraprendano
comportamenti responsa bili.

26 Nazioni unite (2015), Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2o3o per lo sviluppo sostenibile
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PrloritA AL 1 20L3-2014
e

ALLEGATO 1- Schede di valutazione de110 stato di attuazione

delle prioritlr individuate per le ts 
.1119 

di Lavoro, nei bienni

Z1IL-|OLZ, Z0t3-2014, 20t5 -20L6, 2017-2018 e 2019 -2020

@ applicare il Protocollo

di monitoraggio dello stato dl conservazione su tutto ll
territorio nazlonale per tuttl gli habitat e le specie dl

interesse comunttarlo, entro il 2012

ii rnett"." tn atto un programma di monltoraggio

p"a-"rr"rt" t.rlle specle mlgratricl (Uccelll, Chirotteri'

ietacei, Pescl pelaglcl, Taftarughe marine, Lepldotteri)

anche al fine dl rllevare e mappare le aree sensibili

attuall e nello scenarlo lndotto dai camblamenti

climatlcl e per attuare speclfiche azlorl di tutela

@ramento e ripristino della

funzlonallti ecologlca di habltat con partlcolare

rlferimento alle aree agricole, forestali, costlere, fluviali

iJlrnpt"rn"ot .e ll Network Nazionale della

siodlversttA" quale rete ttattana degli Osservatori per la

blodlversite organizzatl su scala nazionale 9 reglgnale



ffElp RAPPoRT. FTNALE STRATEGTA NA,T'NALE pER LA BroDrvERSrr A, 2otl-2ozo - ATLEGATo 1

procedura per estenderlo alla totallti delle zone umi&,
cosi come dall'accordo AEWA

Prloria AL 2

b) dotare le aree protette di un set comune, disc-usso e
condivlso, di lndicatori che consentano Ia verifica

gil) rcallzzazlone di programmi e progefti voltl a:
preservare la resllienza del terrttorlo, favorendo il
mantenimento ed il recupero di condizloni dl naturalite
e la responsabillzzazione locale nel confronti dei
dlsastri

dell'efficacla e dell'efficienza dl
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ffi;ltor"r"" 
" -tsr.r.ne i progressl e le critlclta,

nell'ottlca della

d) *ihrpp"* p*grammi e progettl dl sensiblliT'zazlole'

lnformazione, divulgazione, lnterpretazlone ed

educazione sui temi della biodlversiti e della sua

conservazloRe, anche ln un'ottlca globale

fiJvituppare concreti progetti di conservazione su

specle, habltaq processi ecologlci e servizl ecosistemici'

all'lnterno dl un programma organico discusso e

<[- :
i'l I

lii.
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2013-2014

l) lncrementare ed ottimlzzare il reperlmento di fondi
europel necessari a garantire la sorvegllanza, la gestlone
ed il monitoraggio del sitl afferenti alla Rete Natura ZOO0

e rendere l'utillzzo di quelll eslstenti magglormente
coerente con le ffnalitA della Direttiva e focalizzato su
obiettlvl di conservazione, gestione, educazlone,
formazione e sviluppo durevole

f) reallzzazlone di campagne dl sensiblllzzazione e

lnformazione per promuovere la consapevolezza dei
cittadlni e della socleti clvile, delle imprese pubbtiche e

private sulle potenzlaliti e sulle opportunite e sul rischl
derlvanti dall'utilizzo delle risorse genetiche

!,1tcoTo1ctmeuto e lncenu'r,?zlono del ruolo degll Ortl

Pota:tgl 9 g9lloltan:Ig dl 
-se_rpop 

tH|.I.la g:lgg!9
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,r*-r*-Tr.r*"*PriorltA AL 4

D ircogntztone degtl zoo e degll acquarl eslstenti a llvello

nazlonale e valutazione della loro efflcacla ed efficienza

per la conservazlone ln situ ed ex sltu di specle animall a

rlschlo dl estlnzlone anche in conslderazlone della

recente "Buildtng a Future for Wlldlife: The World Zoo

and Aquarlum Conservatlon Str-1!9gvl-CllAZAt

l) realizzazlone dl una adeguata rete nazlonale dl centri

di conservazlone della biodlverslte forestale, prevlstl

dal D.L.vo n,227 /2OO1.,potenzlando e valorizzando
prlorltartamente I Centrl nazlonall gie esistentl

n1 lmplementazlone del D'L'vo n.386/2003 dl

attuazione della Dlrettiva 1999l1.0SlCE relatlva alla

commerclalizzazione del materlali forestall di

i ttl promuovere la dlffirslone dk pratlche agricole eco'

compatlblli, in partlcolare quelle dell'agricoltura
biologica, flnalizzate alla riduzlone dei rllasci dl

lnquinantl net suolo, nelle acque superflciall e

sotterranee e in atmosfera, e all'aumento della sostanza

organlca e della capacitA dl assorbimento dt CO2 dei suoli

agrari, tramlte la conservazione della biodlversiti
edaflca

a vl) promuovere la diffusione di: azioni volte alla tutela

del paesagglo rurale e del suoi elementl distintlvi anche

attraverso l'aumento della naturalltA diftrsa, la rlduzione

della semplificazlone del paesaggio e della
frammentazlone degli habitat naturall e semi-naturall
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a x) promuovere la diffrrsione di awlcendamentl e aelie
rotazlonl e dl tutte le prauche agronomiche e dl gestlone
delle colture pii conservative (metodi dl dissodamento,
colture lntercalarl, pratt permanenti forme estenslve di
produzione agrlcola)

a xiv) promuovere la difftrsione dl attivlte che
favorlscano la protezione delle popolazloni eslstentl di
Insettl pronubl e ll ripopolamento o la relntroduzlone
delle popolazloni mlnacclate o

c) promuovere l'lndividuazione delle aree agricole ad
alto valore naturale, owero aree agrlcole o forestali
caratterlzzate dalla presenza di specie dl interesse
conservazlonlstlco o con una elevata ricchezza dl specie
che dipendono datl'attivlti agrlcola e forestale (HNV-
HNVF)
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ffi; p.".ro*.", ttvalutazione, la prevenzione e la

mltlgazlone degll lmpattt sulla blodiversltA e sulla

capacltA dt mantenere la fornltura dl tuttl i servizi

ecoslstemlci nell'ambito della produzlone dl blomasse e

biocarburantl (vedi raccomandazlone n'l4tl2009

20t3-2014

ffiromuovere una piena attuazione della legge

O1 hnplementare azlonl dl monltoraggio, coordinate tra

le differentl ammlnistrazioni, basate su slstemi

inventariali glA eslstenti, quall l'tNFC, a supporto della

formulazione di azlonl per la tutela della biodiversiti

forestale (es, monitoraggio dello stato degli habitat

forestall ex Direttiva Habltat, identiflcazione e tutela del

boschl vetusti, misure dl contenimento dl specie forestall

invasive allene) entro il 2015

353/2000 attraverso la realizzazione dei piani
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h) lmplementare accordl internazionali in materia di
importazlone lllegale di legname (Regolamento Forest
Law Enforcement, Governance and Trade (FIECT), Due

PriorltA AL 5

d) ridurre in modo sostanziate gll impatti suglt
ecoslstemi acquaticl dimlnuendo l'lncidenza delle fonti
dl lnquinamento puntuall (reflui urbanl, reflui dl
implanti lndustriali e di trattamento rlfiutl), e difftrse (ad
esempio agricoltura) e gll effettl dell,inqulnamento
atmosferlco

0 razionalizzare l'uso delle rlsorse ldriche, attraverso la
regolamentazione delle attivitA e delle procedure ln
ordlne al regime concessorlo det bene acqua e il
controllo delle captazionl tllec{te e delle dlspersloni
dovute al malfunzlonamento della rete dl dlstribuzlone,
valutando, sulla base di un'anallsl costi/benefici, la
risorsa che, a scala di bacino, pud essere uilltzzatasenza
compromettere i servlzl ecosistemici
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ffT"ttere* t s"tt"rl del pescaturismo e in partlcolare

dell'lttiturtsmo, che promuovono, oltre alle flnalite

ricreattve e culturall, la corretta frulzione degll

ecoslstemi acquaticl e delle risorse lttlche mediante ad

esempio la creazione dl retl interregionalt di locallta

destinate a tali attlviti

D pro-"r** la conservazlone di corpl idrici di alto

freglo, attraverso il recupero dl zone umlde, ll ripristino

dl liumi a meandri, e il mantenimento di corpi idrici

b) ,rtiff* e 
"pptlcazione 

del Protocollo per la Gesuone

Integrata della Fascia Costlera e Marina (GIZC), della

Gonvenzlone dl Barcellona per la Protezlone

dell'Amblente Marino e della Reglone Costiera del

Mediterraneo, adottato a Madrld il 18 gennaio 2008

d) otttr"irzarione e sviluppo dl lnfrastrutture nel settore

della ricerca e rafforzamento delle retl scientiffche per

affrontare sfide globall come l'adattamento ai

camblamenti climatici nel quadro della nuova Politica

Marlttima lntegrata comunitaria e del suo programma

;tt) promoztoni dt programmi e inlziative voltl: alla

mappatura degli habltat marinl e delle acque di

transizlone costruendo llste di specie per ognl tipologia

di habltat
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h) ratiflca delle seguenti convenzioni inte.nazionali
adottate ln amblto Organlzzazlone Marlttima
Internazionale: Bunker Oil, Antlfoullng Wreck Removal,
Shlp Recycllng Hazardous Noxlos Substances, protocoIo
OPRC.HNS

l) rafforzamento del sistema delle aree protette a mar;;
attraverso l'lstltuzione dl nuove aree marlne protette, il
completamento della Rete Natura 2000 a mare,
l'lstituzlone di Zone dl protezione Ecologica e la
designazlone dl Aree Marlne particolarmente Sensibllt
(PSSA) in Adriatlco e nello Stretto di Bonlfaclo e wlluppo
dl opportune sinergie

p) definlzlone di mlsure adeguate all,lnterno del Fondo
Europeo per la Pesca (FEP) per una reale Integrazione
della tutela della blodlverslti nelle polltlche della pesca,
come da Plano Strateglco Nazionale (pSN) e relativo

r) dare sostegno al seftorl del pescaturismo e in
partlcolare dell'lttiturlsmo, ln modo da favorlre, oltre
alle finalltA rlcreative e culturali, la corretta frulzione
degll ecosisteml acquatlci e delte rlsorse lttlche
medlante ad esempio la creazlone dl reti interreglonall
di localiti destinate at pescaturismo e all,lttiturismo
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PrioritA AL 8 [Infrastrutture e trasporti) 2OtL-2Or2 | 2O13-2OL4

0 t-pt"me.t"iione e aggiornamento delle competenze

ii materta amtientale (con particolare rlguardo alla

conservazlone della biodlversiti) delle risorse umane

colnvolte nella fillera delle infrastruttule e

2Ort-2O12 | 2Ot3-2Or4

@mentl(cE)7orl2oo7,
506/200S e 535/2008 relatlvl all'lmplego in

acquacoltura dt specie esotlche e di specie localmente

D promuovere la predtsposizione e la piena applicazione

dt'plani urbanlsticl con partlcola-re attenzione alla

dlmtnsione naturale e della blodlverslti, compresa

Salute
,.rr-;orzl"rr*ror+ 2019-2020Priorlti AL 10



ryf;U li RAPP.RT, FTNALE 

'TRATEG'A 
NA,T.NALE pER LA BroDrvERSrrA, 2ot.-2020-ArrEGATo 1

b) strumenti operativi (linee gulai, pi"tocofli O
monitoraggio e dl gestlone ambientate lntegrata) per la
prevenzione di vettorl di malattie lnfeftive e dl nuove
specie allergizzantl e tossiche

d iii) la valutazione dell'efficacta dell,applicazio;e; a;lta
VIncA con il ffne dl lndlviduare e valutare I posslbill
effefti che un progetto pud generare sugll habltat e sulle
specle dl interesse comunitarlo e sui slti Natura 2000

b) promuovere l'applicazione degll strumentl normativl
e regolamentarl esistenti, una loro revislone se
necessarla o lo svlluppo di nuovi strumenti dl magglore
emcacla per lncentivare forme di turlsmo di

d) sostenere l'uso strateglco degll spazl rurall e delle
economle marginall e tlplche ln chiave turlstlca nel
contesto di uno sviluppo rurale integrato e della
vocazione terrltoriale
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2011.-2012 20ts-2016

b) i.t"tttffca* la ricerca su stato, trend e distribuzlone

di habltat e specie di lnteresse conservazlonlstlco e

predlsporre adeguate e costantl attlvita dl
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'TRATEG,A 
NAZT.NALE pER LA BroDrvERsrrA, 2ort-2020-ALLEGAT. 1

i) dare attuazione ad accordi tstituzlonall peigiranUre
che vengano condotte ricerche pertlnentl alle dlverse
politlche (es. a sostegno dell,adempimento delte
dlrettive sulla natura, dell,integrazlone deua
!iodlverqlti nelte politlche dl settore)

m) promuovere la revislone periodlca del programmi
di rlcerca in materla di ambiente tenendo conto delle
esigenze e delle priorlti dl ricerca in continua
evoluzlone

q) operare per un coordinamento nel reperlmento
delle rlsorse genetiche, toro conservazione e gestione
nelle collezloni eslstend anche e soprattutto attraverso
accordi lnternazionall
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zotr-2orz i zott'zot+ i 2015'2016

h) irf.rtt.rtt"re lnformatlve e svlluppo dl nework sul

tema della btodtversitA, con particolare riferimento al

Portale Naturaltalia ed al NNB

h) rafforzare l'impegno per mlgliorare l'equiti
nell'accesso e la condivlsione del vantaggi datl dalla

gestlone delle risorse naturall (ABS)

D prom"ot"t'e ia formazlone sia dei cooperanti

relativamente a temi inerenti la biodiversitA, sia di

operatori della conservazlone nei Paesi in Via di Svlluppo
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ALLEGATO 2 - La Suategia Nazionale per lo sviluppo
Sostenibile

coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l'ltalia ha declinato l,Agenda 2030 per losviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nella strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile (sNSvs), strumentodi coordinamento delle politiche economiche, sociali e ambientali nazionali, che assume i 4 principi guida
dell'Agenda: integrazione, universaliti, trasformazione e inclusione. La SNSvS d strutturata in cinque aree:
Persone, Pianeta, Prosperiti, Pace e Partnership (5P). A queste si aggiunge una sesta area dedicata ai vettori
per la sostenibilita, elementi necessari per la trasformazione.

La sNSvs d stata approvata con Delibera clPE 1o8 del22 dicembre 2oL7 edd frutto di un ampio processo di
coinvolgimento di istituzionie societir civile, condotto dal Ministero dell'Ambiente in stretta collaborazione con
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell,Economia.

ognitre anni la SNSvS deve essere sottoposta a revisione e il Ministero dell'Ambiente ha il compito di awiare ecurare il percorso di modifica, attraverso un processo istituzionale ampio e partecipato, coordinato dalla
Presidenza del consiglio dei ministri' Per garantire il piir ampio coinvolgimento deila societA civile, d stato anche
costituito il Forum per lo Sviluppo Sostenibile.

La SNSvS, la cui prima elaborazione era stata gii pervista dal legislatore italiano, costituisce il quadro diriferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e
territoriale, come previsto dall'art. 34 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ln base allo stesso articolo il Ministero
supporta le Regioni, le Province Autonome e le Citti Metropolitane nella declinazione territoriale della SNSvS,
definendo le proprie strategie di sostenibilita. su tali basi, il Ministero sta accompagnando gueste
amministrazioni nei processi di definizione e attuazione delle relative strategie di sostenibiliti. Uno degli
strumenti utilizzati d stato la specifica linea di intervento (L2wP1) del progetto,'cRelAMo pA" finanziato dal
PoN Governance e capaciti istituzionale 201.4/2020, intendendo favorire il moinstreoming degli obiettivi
dell'Agenda 2030 e della SNSvS nel complesso delle politiche a livello regionale e locale.

llTavolo di confronto tra Ministero, Regioni e Province Autonome, attivato nel 201g, e ilTavolo di confronto tra
Ministero e Citti metropolitane, attivato nel 2020, rappresentano il luogo di scambio di esperienze e di
confronto metodologico funzionali all'attuazione e revisione triennale della sNSvs e di elaborazione e
attuazione delle strategie regionali e provinciali e delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile.
ln tali sedi - al fine del monitoraggio delle strategie nazionale, regionali e metropolitane - d stato fatto proprio
e integrato il documento sugli indicatori per la sNSvs definito a marzo 201g dal Tavolo di lavoro nazionale al
quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, del Ministero degli Affari Esteri, del
Ministero dell'Economia, di ISTAT e di lSpRA.27

Come base per i futuri lavori sulla SNB 2o3o si riporta di seguito la tabella "Matrice delle relazioni tra Agenda
2030 e Strategia Nazionale per lo sviluppo Sostenibile - Area Pianeta" che presenta le relazioni, per l,area di
interesse della SNB, tra gli obiettivi Strategici Nazionali e il Target 2030, con una proposta di indicatori definiti
con i territori e che saranno presentati al tavolo nazionale.
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,,Matrice delle relazioni tra Agenda 2030 e strategia Nazionale per Io Sviluppo sostenibile - Area

Pianeta"

ln tabella: le celle in verde contengono la proposta di indicatori preferenziali; in arancione gliobiettivistrategici

Nazionali ancora senza indicatori robusti e pertinenti'

i4.2 Entro lt 2020, gestire in modo

sostenibile e proteggere l'ecosistema

marino e costiero per evitare impatti

particolarmente negativi, anche

rafforzando la loro resilienza, e agne per

il loro ripristino in modo da ottenere

oceani salubri e Produttivi

1.1 Salvaguardare e

migliorare lo stato

di conservazione di sPecie e

habitat
per gli ecosistemi, terestri e

acquatici

1.2 Anestare la diffusione

delle specie esotiche

invasive

1.3 Aumentare la suPerficie

protetta tenestre e marina e

assicurare I'efficacia della

gestione

l. Anestare la Perdita

di biodiversitA

l4.Conservare e utilizzare in

modo sostenibile gli oceani, i

mari e le risorse marine Per

uno sviluppo sostenibile

15, Proteggere, riPristinare e

favorke un uso sostenibile

dell'ecosistema tenestre,

gestire sostenibilmente le

foraste, contastare la

desertificazione, anestare e

far retrocedere il degrado del

terreno e fermare la Perdita
di diveBita biologica

15. Proteggere, riPristinare e

favorirs un uso sostenibile

dell'ecosistema terrestre,

gestire sostenibilmente le

foreste, contrastare la

desertifi cazione, anestare e

far retrocedere il degrado del

teneno e fermare la Perdita

di diversiti biologica

15.5 lntraprendere azioni efficaci ed

immediate per ridurre il degrado degli

ambienti naturali, arrestare la disbuzione

della biodiversiti e, entro il 2020,

proteggere le sPecie a rischio di

estinzione

15.8 Entro il 2020, introdune misure per

prevenke l'introduzione di specie diverse

ed invasive nonche ridune in maniera

sostanziale il loro impatto sugli

ecosistemi terrestri e acquatici e

controllare o debellare le sPecie

prioritarie

l4.Conservare e utilizzare in

modo sostenibile gli oceani, i

mari e le risorse marine Per

uno sviluppo sostenibile

15. Proteggere, ripristinare e

favorire un uso sostenibile

dell'ecosistema terrestre,

gestire sostenibilmonte le

foreste, contrastare la

desertificazione, arrestare e

far refocedere il degrado del

teneno e fermare la Perdita

di diversita biologica

14.5 ini6 ii i020, pielervare atmeno it

10% delle aree costiere e marine, in

conformita al diritto nazionale e

intemazionale e basandosi sulle

informazioni scientitiche disponibili pitr

accurate

15.1 Entro il 2020, garantire la

conservazione, il ripristino e I'utilizzo

sostenibile degli ecosistemi di acqua

dolce terrestri e dell'entrotena nonch6

dei loro servizi, in modo particolare delle

foreste, delle paludi, delle montagne e

delle zone aride, in linea con gli obblighi

derivanti dagli accordi intemazionali

15.9 Entro il 2020, intqrare iprincipi di

ecosistema e biodiveBita nei progetti

nazionali e locali, nei processi di sviluppo

e nelle strategie e nei resoconti per la

riduzione della Poverta

15.4.1 Copertura media da aree

protette delle Aree chiave Per la

biodiversitA in ambienti montani

Nel rapporto ISTAT non sono

pressnti indicatori IAEG per qu,e9t-0"

15.'l .2 Copertura dei siti classilicati

come ecosistemi tenestri e

identificati come Aree chiave per la

biodiversiti (KBAs) da Parte di

aree naturali Protefte

rSf z Copertwa meoia Oiiiee
protette delle Aree chiave Per la

biodiversiti in ambienti d'acqua

dolce

target
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6. Garantire a tufti la

disponibiliti e la gestione

sostenibile dell'acqua e delle
strutture igienicGsanitarie

1 5. Proteggere, ripristinare e
favorire un uso sostenibile
dell'ecosistema terreshe,
gestire sostenibilmente le
foreste, contrastare la
desertifi cazione, arrestare e
far retrocedere il degrado del
teneno e fermare la perdita

di diversitd biologica

15.6 Promuovere una distribuzione equa
e giusta dei benefici derivantj dall'utilizzo
delle risorsa genetiche e promuovere un
equo accesso a tali risorse, come
concordato a livello

2. Pone fine alla fame,
raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare la

nutrizione e promuovere

un'agricoltura sostenibile

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di
produzione alimentare sostenibili e
implementare pratiche agricole resilientj
che aumentino la produttiviti e la
produzione, che aiutino a proteggere gli

ecosistemi, che rafiozino la capacitA di
adattamento ai cambiamenti climatici, a
condizioni meteorologiche estreme,
siccitd, inondazioni e alti disasfi e che
migliorino progressivamente la qualiti
del suolo

2.5 Entro il 2020, mantenere la divemitA
genotica delle sementi, delle piante
coltivate, degli animali da allovamento s
domestici e delle specie selvatiche affini,
anche attraverso banche di semi e piante
diversmcate e opportunamente gestite a
livello nazionale, regionale e
intemazionale; promuovere l'accesso e la
giusta ed equa ripartizione dei benefici
derivanti dall'utilizzo delle risorse
genetiche e della conoscenza
badizionale associata. come concordato

Nel rapporlo ISTAT non sono
presenti indicatori IAEG per questo

target

'I 2.2.2 Consumo materiale intgrno"
a livello nazionale -, ' ' .

(rJ l"

i;:'1

wi

1.4 Proteggere e ripristinare
le risorse genetiche e gli

ecosistemi naturali connessi
ad agricolfura, silvicoltura e
acquacoltura

15.a Mobilitare e incrementare in
maniera significativa lo risorse
economiche da ogni fonte per preservarc
e usare in maniera sostenibile la

lr-oliyenB_e s!! ee9si$g!!!L,
15.b Mobilitare risorse significrt vi ita'- 

"'

ogni fonte e a tufti i livelli per finanziare la
gestione sostenibile delle foreste e
fomire incentivi adeguati ai paesi in via di
sviluppo perch6 possano migliorare tale
gestione e per la conservazione e la

6.6 Proteggere e risanare entro il 2030
gli ecosistemi legati all'acqua, comprese
le montagne, le foreste, le paludi, ifiumi,
le falde acquifere e i laghi

i5.t enro I 2020, garantire ia
conservazione, il ripristino e l'utilizzo
sostenibile degli ecosistemi di acqua
dolce tenesbi e dell'entrotena noncho
dei loro servizi, in modo particolare delle
foreste, delle paludi, delle montagne e
delle zone adde, in linea con gli obblighi

dsnvan$*{qgl11ecldfutgr'tnrgel*.

'15.2 Enho il 2020, promuovere una
gestione sosteniblle di tutti itipi di
foreste, arrestare la deforestazione
ripristinare le foreste degradate e
aumentare ovunque, in modo
signifcativo, la riforestazione e il
rimboschimento

6.6.1 Zone umide di impo(anza
intemazionale (ettari)

6.6.'l Zone umide di importanza
intemazionale (n.)

15.1.1 Aree forestali in rapporto
alla superfi cie terestre

'15.1.'l Coefiiciente di boscositi

15.2.1 Biomassa forestala nel
soprassuolo

15.2.'l Tasso d'incremento annuo
delle aree forestali

Nel rapporto ISTAT non sono
presenti indicatori IAEG per questo
target

2.4.1 Emissioni di ammoniaca
prodotte dal seftore agricolo

2,4.1 Feftlizzanfr distribuiti in

agricolfura

2.4.1 lndice di crescita delle
coltivazioni biologiche

2.4.'l Prodofri litosanitad distibuiti
in agricoltura

a livello internazionale

(s-rn 
'
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ll. Garantire una
gestione sostenibile

delle risorse naturali

ll.1 Mantenere la vitalitA dei

mari e prevenire gli impatti

sull'ambiente marino e

costiero

l2.Garantire modelli

sostenibili di Produzione e di

"'::". 
-

15. Proteggere, ripristinare e

favorire un uso sostenibile

dell'ecosistema terrestre,

gestire sostenibilmente le

foreste, confastare la

desertmcazione, arrestare e

far retrocedere il degrado del

teneno e fermare la Perdita

di diversite biologica

l4.Conservare e ulilizzare in

modo sostenibile gli oceani, i

mari e le risorse marine Per

uno sviluppo sostenibile

12.2 Entro il 2030, raggiungere la

gestione sostenibile e l'utilizzo efficiente

delle risorse naturali

15.9 Entro il 2020, integrare i principi di

ecosistema e biodiversitd nei progetti

nazionali e locali, nei processi di sviluppo

e nelle strategie e nei resoconti per la

riduzione della Poverti

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridune in

modo signilicativo ogniforma di

inquinamento marino, in particolar modo

quello derivante da attivita esercitate

sulla terraferma, comPreso

l'inquinamento dei detriti marini e delle

14.2 Entro il 2020, gestire in modo

sostenibile e proteggere l'ecosistema

marino e costiero per evitare impatti

particolarmente negativi, anche

raffonando la loro resilienza, e agire per

il loro ripristino in modo da ottenere

oceani salubri e Produttivi

i4.3 Ridurre al minimo e affrontare gli

effetti dell'acidifi cazione degli oceani,

anche attraverso una maggiore

col lab g_1qri999 -q9-igntiiqqslq$ i liyill!
14.4 Entro il 2020, regolare in modo

efiicace la pesca e pone temine alla

Desca eccessiva, illegale, non dichiarata

e non regolamentata e ai metodi di pesca

distruttivi. lmplementare piani di gestione

su base scientifica, cosi da ripristinare

nel minor tempo possibile le riserve

ittiche, riportandole almeno a livelli che

producano il massimo rendimento

sostenibile, come determinato dalle loro

caratteristiche biologiche

14"5 Entro il 2020, preservare almeno il

10% delle aree costiere e marine, in

conformita al diritto nazionale e

intemazionale e basandosi sulle

informazioni scientifiche disponibili pitr

accurate

la^o E;m ii iozo, ;6tare queiie i;n# di

sussidi alla pesca che conkibuiscono a

un eccesso di caPacitA e alla Pesca

eccessiva, eliminare i sussidi che

contribuiscono alla pesca illegale, non

dichiarata e non regolamentata e

astenersi dal reintrodurre tali sussidi,

riconoscendo che il fattamento speciale

e differenziato per i paesi in via di

sviluppo e per quelli meno sviluppati che

sia appropriato ed efficace, dovrebbe

essere parte integrante dei negoziati per

i sussidi alla pesca dell'0rganizzazione

14.5.1 Aree marine comPrese nella

rete Natura 2000

Coste marine balneabili

Nel rapporto ISTAT non sono

presenti indicatori IAEG per questo

taOet

Mondiale del Commercio
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ll.2 Anestare il consumo del
suolo e combattere la

desertificazione

ll.3 Minimizzare i carichi
inquinanti nei suoli, nei corpi
idrici e nelle falde acquifere,
tenendo in considerazione i

livelli di buono stato
ecologico dei sistemi naturali

6. Garantire a tufti la
disponibiliti e la gestione

sostenibile dell'acqua e delle
strutture igienico-sanitarie

11. Rendere le cifti e gli

insediamenti umani inclusivi,

::':.::"':' :-'o'1"'':-

15. Proteggere, ripristinare e
favorire un uso sostenibile
dell'ecosistema terrestre,
gestire sostenibilmente le
foreste, contrastare la
desertifi cazione, arrestare e
far retrocedere il degrado del
teneno e fermare la perdita

di diversitA biologica

6. Garantire a tutti la

disponibilitA e la gestione

sostenibile dell'acqua e delle
sbuft ure ig ienicGsanitarie

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualiti
dell'acqua eliminando le discariche,
riducendo l'inquinamento e il rilascio di
prodotti chimici e scorie pericolose,
dimezando la quantiti di acque reflue
non trattate e aumentando
considerevolmente il riciclaggio e il
reimpiego sicuro a livello globale

1 1.3 Entro il 2030, potenziare

un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile
e la capacita di pianificare e gestire in
trtti i paesi un insediamento umano che
sia psttgsipe$yo, 

i 0t99lgpj sos!9njpl!9

15.3 Entro il 2030, combattere ta
desertificazione, ripristinare le tene
degradate, comprese quelle colpite da
desertificazione, siccitd e inondazioni, e
battersi per otlenere un mondo privo di
degrado del suolo

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualitA

dell'acqua eliminando le discariche,
riducendo l'inquinamento e il rilascio di
prodotti chimici e scorie pericolose,
dimezzando la quantitd di acque reflue
non kattate e aumentando
considercvolmente il riciclaggio e il
reimpiego sicuro a livello globale

6.3.2 QualitA di stato chimico e
quantitativo delle acque

6.3.2 Qualitd di staio ecot6gico e di'
stato chimico delle acque di

6. Garantire a tufti la
disponibilitA e la gestione
sostenibile dell'acqua e delle
skutfu re igieniccsanitarie

6.5 lmplementare ento i12030 una
gestione delle risorse idriche integrata a
tutti i livelli, anche tramite la
cooperazione bansfrontaliera, in modo
appropriato

6.3.2 Qualiti distato ecologico e di
stato chimico delle acque marino
costiere

O.S.Z OuatiA di stato ecologico e di
stato chimico delle acque

6.5.2 Quota percentuale dell'area
del bacino fansfrontaliero in cui d
in atto un accordo operativo per la
cooperazione in materia di risorse
idriche

ll.5 Massimizare l'efficienza
idrica e adeguare i prelievi

6.i ottei6fin6o ii zoJrii;accesso- 
-

6l.trffiigfie c6tarilnta;o
universale ed equo all'acqua potabile che

6.3.2 Percentuale di corpi idrici che
hanno raggiunto l'obiettivo di
qualite ecologica (elevato e buono)
sul totale dei corpi idrici delle
acque superficiali (fiumi e taghi)

63:rOuatita di;i,ato e6togid; di
stato chimico delle acque di

lij

Cagsur sia sicura ed
irregolarita nell'erogazlone di
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il 2030 l'efficienza nell'utilizo dell'acqua

in ognl settore e garantire

approwigionamenti e forniture sostenibili

di acqua potabile, per affrontare la

carenza idrica e ridurre in modo

sostanzioso il numero di persone che ne

subisc-e le consegqerze_

ll.6 Minimizzare le emissioni

e abbattere le concentrazioni

inquinanti in atrnosfera

ll.7 Garantire la gestione

sostenibile delle foreste e

combatteme I'abbandono e il

degrado

15. Proteggefe, ripristinare e

favorire un uso sostenibile

dell'ecosistema tenestre,

gestire sostenibilmente le

foreste, contrastare la

desertificazione, arrestare e

far retrocedere il degrado del

15.1 Entro il 2020, garantire la

conservazione, il ripristino e l'utilizzo

sostenibile degli ecosistemi di acqua

dolce tenestri e dell'enboterra nonch6

dei loro servizi, in modo particolare delle

foreste, delle paludi, delle montagne e

delle zone aride, in linea con gli obblighi

derivanti dagli a999r:di !$gne4onatl

'l'1. Rendere le cittA e gli

insediamenti umani inclusivi,

sicuri, duraturi e sostenibili

13, Promuovere azioni, a

tutti ilivelli, per combattere il

cambiamento climatico

11.6 Entro il 2030, ridune l'imPatto

ambientale negativo pro-capite delle

citti, prestando particolare attenzione

alla qualitA dell'aria e alla gestione dei

rifiuti urbani e di altri rifiuti

13.2 lntegrare le misure di cambiamento

climatico nelle politiche, strategie e

pianificazione nazionali

13.2.2 Emissioni di gas sena totali

- saldo tra le emissionidovute ad

attivita di trasporto effettuate nel

Resto del Mondo dai residenti e in

Italia dai non residenti

'13.2.2 Emissioni di gas sena totali

secondo i conti delle emissioni

atrnosferiche

13.2.2 Emissioni di gas sena totali

secondo l'inventario nazionale

delle emissioni

15.1.1 Areeforestali in rapporto

alla superficie tenestre

6.1.1 Razionamento

dell'erogazione dell'acqua per uso

domestico per Parte o tutto il

territorio comunale

r.1.,

a.

15.1.1 Coefficiente di boscosita
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teneno e fermare la perdita

di divenitA biologica

'15.2 Entro il 2020, promuovere una
gestione sostenibile di tutti i tipi di
foreste, arrestare la deforestazione,
ripristinare le foreste degradate e
aumentare ovunque, in modo
significativo, la riforestazione e il
rimboschimento

t S.+ gntro it ZO3O, garanEe ta -
conservazione degli ecosistemi
montuosi, incluse le loro biodiversiti, al
,ine di migliorame la capacita di produne
benefici essenziali per uno sviluppo
s_o9tery"plJe

11.5 Entro il 2030, ridune in modo
significativo il numero di decessie il

numero di persone colpite e diminuire in
modo sostanziale le perdite economiche
direfre rispetto al prodotto intemo lordo
globale causate da calamita, comprese
quelle legate all'acqua, con particolare
riguardo alla protezione dei poveri e delle
persone piir vulnerabili

1 1. Rendere le cittA e gli
insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili

lll. Creare comunitd e
tenitori resilienti,
custodire i paesaggi

e i beni culturali

lll.1 Prevenire i rischi nafurali
e antropici e raffoeare le
capacitA di resilienza di
comunita e tenitori

13. Promuovere azioni, a
tutti i livelli, per combattere il

cambiamento climalico

1 1.b Enko il 2020, aumentare
considerevolmente il numero di cittd e
insediamenti umani che adottano e
attuano politiche integrate e piani tesi
all'inclusione, all'efficienza delle risorse,
alla mitigazione e all'adattamento ai
cambiamenti climatici, alla resistenza ai
disastri, e che promuovono e atfuano
una gestione olistica del rischio di disastri
su tutti i livelli, in linea con il Quadro di
Sendai per la Riduzione del Rischio di
Disastri 2015-2030

13.1 Raffozare in Utti ipaesi la capaclti
di ripresa e di adattamento ai rischi legati
al clima e ai disastri nafurali

.t'-t \

1'.'''i,'.

4,,-r

t'' -,ta )

15.2.1 Biomassa forestale nel
soprassuolo

15.2.1 Quota di superficie forestale
coperta da aree protette istituite
per legge

15.4.1 Copertura media da aree
protette delle Aree chiave
per la biodiversita in ambienti
montani

1'l .5.1 Numero di feriti per

alluvioniiallagamenti

11.5.1 Numero di feriti per frane

11.5.1 Numero di morti e persone
disperse dispersi per

alluvioni/allagamenti

11.5.1 Numero di morti e percone

disperse per fiane

1 1.5.1 Popolazione esposta al
rischio alluvioni per regione e nei
comuni capoluogo di provincia

1 1.5.'l Popolazione esposta al
rischio di alluvioni

1 1.5.1 Popolazione esposta al
rischio di fran6

1 1.5.1 Popolazione esposta al
rischio frane per regione e nei
comuni capoluogo di provincia

Nel rapporto ISTAT non sono
presenti indicatori IAEG per questo
target

13.1.1 Movimenti sismici con
magnitudo uguale o superiore a 4,0
per classe di magnitudo

13.1.1 Numero diferiti per
alluvioni/allagamenti

13.1.1 Numero di feriti per frane



m RAppoRTo FTNALE sTRATEGTA NAZToNALE pER LA BtoDtvERstrA'2oLL-2020-AttEGATo 2

11 . Rendere le cittA e gli

insediamenti umani inclusivi,

sicuri, duraturi e sostenibili

1 1.1 Entro il 2030, garantire a tutti

I'accesso ad alloggi adeguati, sicuri e

convenienti e ai servizi di base e

riqualificare i quartieri Poveri

6. Garantire a tutti la

disponibilite e la gestione

sostenibile dell'acqua e delle

stutture igienicGsanitarie

7. Assicurare a tutti I'accesso

a sistemi di energia

economici, afiidabili,

sostenibili e modemi

1 1.7 Entro il 2030, fornire accesso

universale a spazi verdi e pubblici sicuri,

inclusivi e accessibili, in particolare per

donne. bambini, anziani e disabili

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualita

dell'acqua eliminando le discariche,

riducendo l'inquinamento e il rilascio di

prodotti chimici e scorie pericolose,

dimezzando la quantitA di acque reflue

non trattate e aumentando

considerevolmente il riciclaggio e il

reimpiego sicuro a livello globale

6.4 Aumentare considerevolmente entro

il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua

in ogni settore e garantire

appiowigionamenti e fomiture sostenibili

di acqua potabile, Per afiIontare la

carenza idrica e ridurre in modo

sostanzioso il numero di persone che ne

subisce le conseguenze

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso

globale di miglioramento dell'efficienza

energetica

lll.3 Rigenerare le citta,

garantire l'accessibilitA e

assicurare la sostenibilita

delle connessioni

11. Rendere le citti e gli

insediamenti umani inclusivi,

sicuri, duraturi e sostenibili

9. Costruire inf rastrutture

resilienti e promuovere

l'innovazione ed una

indusbializzazione equa,

responsabile e sostenibile

1 1.2 Entro il 2030, garantire a tutti

l'accesso a un sistema di traspod sicuro,

conveniente, accessibile e sostenibile,

migliorando la sicurezza delle strade, in

particolar modo potenziando i trasporti

pubblici, con particolare attenzione ai

bisogni di coloro che sono piu vulnerabili'

donne, bambini, persone con invalidita e

anziani

1 1.7 Entro il 2030, fornire accesso

universale a spazi verdi e pubblici sicuri,

inclusivi e accessibili, in particolare per

donne, bambini, anziani e disabili

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualitd,

affidabili, sostenibili e resilienti -
comprese quelle regionali e

transfrontaliere - per suppo(are lo

sviluppo economico e il benessere degli

individui, con particolare attenzione ad

un accesso equo e conveniente per tutti

lll.2 Assicurare elevate

prestazioni ambientali di

edifici, infrastrutfure e spazl

aperti

1 3.1 .'l Popolazione esposta al

IchigdiluYioni
1 3.1 .1 Popolazione esposta al

riscnig.oifye_

1 1 .1.1 Percentuale di Persone in

abitazioni con Problemi di rumore

dai vicini o dalla strada

11.1.1 Percentuale di Persone in

abitazioni con problemi strutturali o

problemi di umiditd

1 1.1.1 Percentuale di Persone in

abitazioni sovraffollate

6.3.'l Quota percentuale dei carichi

inquinanti confluiti in imPianti

secondari o avanzati rispetto ai

carichi complessivi urbani generati

1 1 .2.1 Studenti che si spostano

abitualmente per raggiungere il

luogo di sfudio solo con mezzi
pubblici

1 1.7.1 lncidenza delle aree di

verde urbano sulla suPerficie

urbanizata delle citta'
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lll.4 Garantire il ripristino e la
defiammentazione degli
ecosistemi e favorire le

connessioni ecologiche
urbano/rurali

lll.5 Assicurare lo sviluppo
del potenziale, la gestione

sostenibile e la custodia dei

tenitori, dei paesaggi e del
patrimonio culfurale

11. Rendere le citta e gli

insediamenti umani inclusivi,

sicuri, duraturi e sostenibili

15. Proteggere, ripristinare e
favorire un uso sostenibile
dell'ecosistema terreske,
gestire sostenibilmente le
foreste, contrastare la

desertmcazione, arestare e
far retrocedere il degrado del

teneno e fermare la perdita

di divenitA biologica

'l 1. Rendere le citti e gli

insediamenti umani inclusivi,

sicuri, duraturi e sostenibili

2. Pone fine alla fame,
raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare la

nutizione e promuovere

un'agdcoltura sostenibile

11.7 Enko il 2030, fomire accesso
universale a spazi verdi e pubblici sicuri,
inclusivi e accessibili, in particolare per

donne, bambini, anziani e disabili

15.1 Ento il 2020, garantire la

conservazione, il ripristino e l'utilizzo

sostenibile degli ecosistemi di acqua
dolce tenesbi e dell'entrotena nonche
dei loro servizi, in modo particolare delle
foreste, delle paludi, delle montagne e
delle zone aride, in linea con gli obblighi
derivanti dagli accordi intemazionali

15.3 Entro il 2030, combaftere la
desertifi cazione, ripristinare le tene
degradate, comprese quelle colpite da
desertificazione, sicciti e inondazioni, e
battersi per ottenere un mondo privo di
degrado del suolo
'l 1.3 Entro il 2030, potenziare

un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile
e la capacita di pianificare e gestire in

tutti i paesi un insediamento umano che
qiq pg!!_qcipgliJg.lll!9gra1o e sostenibi le

11.a Supportare i positivi legami
economici, sociali e ambientali tra aree
urbane, periurbane e rurali raffozando la
pianiricazione dello sviluppo nazionale e
regionale

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di
produzione alimentare sostenibili e
implementare pratiche agricole resilienti

che aumentino la produttivitd e la
produzione, che aiutino a proteggere gli

ecosistemi, che raffozino la capacitd di
adattamento ai cambiamenti climatici, a
condizioni meteorologiche estreme,
siccita, inondazioni e alfi disasfri e che
migliorino progressivamente la qualiti
del suolo

2,5 Ento it 2020, manGnere ta oiveriiu 
-

genetica delle sementi, delle piante

coltivate, degli animali da allevamento e
domestjci e delle specie selvatiche affini,
anche atbaverso banche di semi e piante

divercificate e opportunamente gestite a
livello nazionale, regionale e

Nel rapporto ISTAT non sono
presenti indicatori IAEG per questo

target

2.4.1 lndice di crescita delle
coltivazioni biologicho

Nel rapporto ISTAT non sono
presenti indicatori IAEG per questo

targetintemazionale; promuovere I'accesso e la
giusta ed equa ripariizione dei benefici
derivanti dall'utilizzo delle risorse
genetiche e della conoscenza

fadizionale associata, come concordato
a livello intemazionale

11.7.'l lncidenza delle aree di
verde urbano sulla superflcie
urbanizzata delle citta'

15.1.1 Aree forestali in rapporto
alla superficie tenestre

15.1.1 Coefficiente di boscosite

15J 2 Coeertura media da arce
protette delle Aree chiave per la
biodiversiti in ambienti d'acqua
dolce

15.1.2 Copertura media da aree
protette delle Aree chiave per la

biodiversita in ambienti tenestri

'l 5.1.2 Tenitorio coperto da aree
protette terrestd

1'1.3.'l Abusivismo edilizio

,,,:,,::,
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ALLEGATO 3 - Ecorendiconto

ll rendiconto generale dello Stato contiene il cosiddetto Ecorendiconto, ovvero un allegato che illustra le

risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le

risorse impiegate perfinaliti di protezione dell'ambiente, riguardanti attivita di tutela, conservazione, ripristino

e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale (comma 5 dell'articolo 35 della Legge di contabilita

e finanza pubblica del3Llt2l2O09 n.195)e sono le stesse amministrazioniinteressate a fornire le informazioni

necessarie al Ministero dell'economia e delle finanze.

L,Ecorendiconto segue le linee del Sistema europeo per la raccolta dell'informazione economica sull'ambiente

- SERIEE (systdme Europien de Rassemblement de l'lnformotion Economique sur l'Environnement), che

individua due tipologie di spese ambientali:

a) le spese per la protezione dell'ambiente (CEPA - Clossificotion of Environmentol Protection Activities ond

expenditure) e per Ie attiviti e le azioni il cui scopo principale E la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione

dell'inquinamento (emissioniatmosferiche, scarichi idrici, rifiuti, inquinamento del suolo, ecc.), cosi come di

ogni altra forma di degrado ambientale (perdita di biodiversitd, erosione del suolo, salinizzazione, ecc.)'

b) le spese per l'uso e la gestione delle risorse naturali, (CRUMA ' Clossificotion of Resource Use and

Management Activities and expendituresl e per le attivitd e le azionifinalizzate all'uso e alla gestione delle

risorse naturali (acque interne, risorse energetiche, risorse forestali, fauna e flora selvatiche, ecc.) e alla loro

tutela da fenomeni di depauperamento ed esaurimento.

Le spese considerate vengono raggruppate in 1"6 classi. Nelle prime otto classi di spesa ci sono le attivitA di

protezione e ricerco correloto olla protezione dell'ambiente. La nona classe d destinata alle Altre ottivitd di

protezione e include la programmazione, pianificazione, regolamentazione e amministrazione, nonch6 quelle di

istruzione, formazione e informazione. Dalla decima alla quindicesima rientrano invece le attivita di Uso e

Gestione e di ricerco correlata oll'uso e alla gestione. L'ultima classe d destinata alle Altre attivitd di uso e

gestione e include l'amministrazione generale delle risorse naturali, la gestione dell'ambiente, la

comunicazione, formazione e informazione.

L'ultimo Ecorendiconto pubblicato sul sito del MEF i relativo all'esercizio finanziario 20L9. lltotale della spesa

primaria per gestione e protezione ammontava nel 2010 a 8,3 miliardi di euro, pari all'1,5% della spesa primaria

complessiva del bilancio dello Stato. Negli anni successivi questa cifra d andata a diminuire fino a 5,7 miliardi di

euro pari alloO,SYo. Rispetto al2018la spesa ambientale d aumentata del20,5% circa, ma d diminuita dioltre il

30% rispetto al 20L0 (Tabella 1).

Principali aggregati finanziari 20L7 2018 2019

L15

6'7

&$lls,M)r ilM{rr}'dlws&{&,i{i{s

di cui spese correnti (mld €)

di cui spese in conto copitole (mld €)
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Le risorse finanziarie per la biodiversiti

Nel decennio di attuazione, le fonti di finanziamento della Strategia nazionale per la biodiversiti 2011-20 sono
state principalmente legate aifondi pubblici del MATTM e sono le seguenti:

o Fondi da programmi europei per la rete Natura 2000 come Life +, lnterreg e Horizon 2020; progetto
H2020 "EcoPOTENT|AL: lmproving future ecosystem benefits through Earth Observations,, sui servizi
ecosistemici; progetti finanziati ed implementati tramite lnterreg o nell'ambito dei programmi Life
quali ad esempio Citizen Science MONitoring CSMON-LIFE, LIFE+ "Monitoring of insects with public
participation" (Mtpp)-2012-2017 e tutti i progetti Horizon 2020.

o Finanziamenti da politiche settoriali come la PAC, la politica di Coesione, la politica per la pesca.
Rientrano, ad esempio, i fondi di indennizzo agli agricoltori per gli svantaggi economici derivanti dai
vincoli per le aziende agricole collocate nei siti Natura 2000, una sorta di pagamento ai servizi
ecosistemici.

o Fondi dai PianiOperativi Nazionalicome, ad esempio, la Linea 1 del Progetto Mettiamoci in RIGA(FESR)
per il rafforzamento della governance della gestione dei siti e della Rete Natura 2000 e il progetto
CReIAMO PA (FSE) linea di intervento LeS2 Rafforzamento della capaciti amministrativa in materia di
Valutazione di tncidenza (VtncA):

o Finanziamenti specifici introdotti dal MATTM (art.227 bis D.L. 2glo5/2020, n.34 - fondi specifici per il
rafforzamento degli ecosistemi marini; D.L. t3/0312013, n.30 interventi di mitigazione e adattamento
da parte degli Enti gestori delle aree marine protette; Legge 12 dicembre 2o!g, n.141 ex decreto
Clima, stanziamenti per azioni di riforestazione e per le ZEA a partire dai proventi delle aste di CO2);o Finanziamento di programmi e progetti da parte del MATTM: progetto "ContabilitA ambientale per le
aree marine protette italiane"; programmi Parchi per il clima 201g e parchi per il clima 2020 su
Sestione forestale sostenibile; progetto Links4Soils, nel programma transnazionale Spazio Alpino
20L4- 2020;

o Fondi MATTM per la difesa idrogeologica e costiera;
o Fondi nazionalipergliaccordidicooperazione per ilclima dai proventidelle aste diCo2 e multilaterale

daifondi MATTM.

A queste risorse si aggiungono tutte quelle sinergiche interne al MATTM per l'attuazione della Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e quelle potenziali del processo di riforma dei sussidisecondo le stime
del _Qlta logo per i Sussid i a mbienta lmente da n nosi.

lnfine, tra le risorse investite nell'ultimo decennio, andrebbero presi in considerazione anche iflussi privati, la
cui mobilitazione d considerata necessaria dalla Commissione europea per l'attuazione della prossima Strategia
decennale per la biodiversite e per il Green New Deal. Le risorse private non intercettate dai bilancisono tra
l'altro in progressiva espansione e possono potenzialmente dare un contributo sostanziale al raggiungimento
degli obiettivi nazionali: dalle politiche aziendali di conservazione e uso efficiente delle risorse nei processi
produttivi, ai prodotti bancari di finanza sostenibile e di roting, ai mercati della COz e dell,acqua, fino alle
soluzioni finanziarie che coinvolgono i consumatori come, ad esempio, gli strumenti di nudging,la filantropia e
la certificazione ambienta le.
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Acronimi e sigle
protocollo di Nagoya sull'Accesso alle Risorse Genetiche e l'Equa condivisione dei Benefici

ABS

Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle contigue aree

ACCOBAMS atlantiche
(Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and

Accordo sulla conservazione degli Uccelli Acquatici Migratori dell'Africa-Eurasia
AEWA 

iottnt i-rr ta sian M i8r-a-t-ory watethi$.4-gg-g111.g.'110

AMP Area Marina Protetta

BIOFIN BiodiversityFinancelnitiative

Aree Specialmente Protette di lmportanza Mediterranea

::::]:: ._$p_e_cjelly l-re-I-e-ct-s-gALe-s: e-f M-e-qi!-e-ml-*n lnP-q$ql-c-fl

. .9P1 .-Q-e-l-*-P-p-p-s-qli-e P-ts-:]H

Programma Quadro per l'lnnovazione e la Competitivita

CITES

crP

CIPE

Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora

selvatiche minacciate diestinzione (Convention on lnternationalTrade in Endangered Species

Convenzione sulle Specie Migratrici appartenenti alla Fauna Selvatica

DG AGRI
Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione Europea

:------.-.....-(Pit-"-s!-er"l-e..9-q.[9l?.!.-l-o-l
Direzione Generale per l'Ambiente della Commissione Europea (Directorate Generaltorrili,q--i

DG ENV
Environment)
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.............?,lg-:..........._.-P_g_r_rg_l_o_..!,_ee_!:!e,!ivo

.... ?-| . ......._ _P,s_s_rs_!p_:_L-e_g_e.e

........P,Y,..........-._q,9_-c_!:_e_l-o-..M.in5_!_e_f iltS
.?.T......-._?_SgLe_!g_q_e!fle_:ide.$e-q_el?.R_ep_u.b-btica

P-qA. .... ?_it9_ll_v_9.,_q_q_e.gl9..4.gg.g_q..(Wq!el Frage_y_o_$, _o_ife-.Iiye)

. .FIA ......-..1r_s-.9.i.1$_er_q::_e-F_-c_ele_s_is-o__G-c_sl_o-gigel..Lssy.:_.Als_il--.....

.. tNl 9.P_l}_E].....-Ey.f_qp-g_g.n M a ri n e O bse rvat i o n a n d Data N etwo r k
EN IVI inacciata (Enda ngered)

.... E,[]!y: . ,.....F..nr_e.p_e_e..!.l_ei! Irg.tfis ly!.?..!.i_s_e.r.s-!:!_t,_qy_:tq.r.-.,..............
ESD .?--e-g.i:ip_l_e_._s-trlls.9_s$iyi:ietts_9s_el!-9j-sgi[rtro*._!hlIn_c_.p_s_s_i:i-o_l)

..-11/Ll .... _F_lg.lg_o- !l.[[!.-c_i.q!_e {S-l!_e_Ale_g_.Uq-ty!:,q!! 
protette

. !-w ..... _.-s-p_99i9_-esti$.e.in..Lg_!y.r?,.:G$,!l_cL.i.L._th_e w!!q)

FAO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agriculture
....-_9.'s_e.nEe-!i-o.ll

FSE Fondo Sociale Europeo

,.. . ...._9_.lf-...."..... _.f.9_[q..9_..p_9.t.l4np_19_n_!9_._c_lg.9il-u_".G1_opgl_!1_yipnment Facitity)
Buono stato Ambientale (Good e nvironmeni"lil;il;._9_EI...9_q_o_,t9,-._si.q_t9-.A.npi9_t_t?!e_l_g_o_-o_g_E_r t_v-ir9_nn_q$_q.l-s_!*n-r)

q ff_ .....-._C_g_:-tiq.lp Fo resta I e Soste n i b i te

GIAHS
Sistemi del Patrimonio Agricolo di rilevanza mondiale (Globally lmportant Agricultural Heritage
Systems)

etia -.-qii?-.@ oi;oiie pCiie eer$ililie-ni giiie-tmri-G-r,-p-qiit syi*err-{qd;;-?iieli-::"

.U.lJ 
w w_,_ 

tl s_?.t. il_e.?.!th.._w_?te h.we ni.ts- . ....

! _D.9 .. .. ....-.1$_e.f_:4.T glip_* P_e_y,e !o pm e nt B a n k

l&R lnfrastrutture e Reti

rFc l$-erIt'e j jp-[et.Ln_e.r_e_c__o_rp9_!:e!i_o-!

.. l.Y.Al .. _.1$_q_c_tg_t9_d..M._e_di!.Sjlel_e.?.t.y!_qfll_q.litg_,q@ Asgessment programme

INFC lnventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

IpBES Piattaforma lntergovernativa Scienza-Politica sulla Biodiversita e iservizi Ecosistemici

......J.1,1-t-9lg_qyernmentalscience-Policy_..1_htfom.-q1 p!_gd!versity and Ecosystem Services)
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luCN Unione lnternazionale per la Conservazione della Natura (lnternational Union for Conservation

of Nature).-.."

MIUR M i n i ste ro d e l l' i st r u z i o n e, d-e-l!ly.n j-v--e-I {l q. 9 g-glh f i99-l-c-?

Nn9

OCSE .......-Qr-get1lllg-li-o-!:t-q P-gI.19-Qp--o-p-er:ion-e---e.]-o-I-v-!!gp-p-q-E-c-gtr9-[I-c-9-.-""""

ODA

Other Effective Area-based Conservation Measures

OGM organ!9m!._G__q.[9_ti9_q$.9-!]-t9-.]tt-q-4iti.*i.

Amministrazione Pubblica

NWRM

NT

OECMS

PA

PAN Piano d'Azione Nazionale

PdG Piani di Gestione

PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification schemes

Pitesai Piano per la transizi-one e-n.er-ge-tica sostenibile d-e-ll-e-.-q.1ee idonee

PN Parco Nazionale

?g]Y . Bp-gr-enmi di Mi:Yr-

PPES Piano Pluriennale Economico e Sociale

P i a n o Str a t_e-e_!_c_9...1!_q..1i o n-q.lg

PSR

PST

PVS Paesi in via di SviluPPo .

gft. .-9-,ls-4p- l-ileltliilie- l-luiellets-
RAA Rapporti Annuali di Attuazione

PSN
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RAC/SpA Centro di attiviti regionale per Ie zone particolarmente protette
. . _ ..Il_eg_i_qmlAslr_v_ily_q_e_[te_!:..f_qfpesie.ll-v_.Blq_te_s_ts_g.,Are_?:.1

lE... ._t_p_s_ql_e_e_:_!irteeliysll-o__:y!:e_l_o_F_rle_{$s-e-ip-letti_*iil_iri-
RRN Rete Rurale Nazionale

..tA_.U_.......-.-s_ttp_g."t[ig.!_e_.fl_g{-co!autitizzata

SC Stato di Conservazione

SFC Comitato permanente Forestalestlt iiieqisi?-feii

... li$... .".!_i:lgm i1tormativo nazionate Ambientate

t.l!9-r1 ......_sj.Bl_qs.i.?...1!.i.r_i_q[?!9_.p_9-r lg 9_-r_!lnp_p_q so_stenibite

.."_.1_lp_g_gj.e.l!v Protected Areas of M.g_{!t_e_g11_e_gl..lgLp_gfl_el_c_fl

TUFF Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali
UE Unione Europea

UNCCD
convenzione delle Nazioni unite contro la desertificazione United Nations
I__c_-o_.1.y_e.$ip_L-t-9__qe-rlp-il.p-g:.srIfl _c_e_!is_il..

UNECE Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (United Nations f.onorl."""

UNEp-MAp Piano diAzione per il Mediterraneo del Programma delle Nazioni Unite per I'Ambiente

UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura

uNFCCC convenzione delh rvjiioni-u;it;;rffirbiffiilii';iimatici(United Nations i;ffi;*;;k'
Convention on Climate Change)

VlncA Valutazione di lncidenza Ambientale

YH Y-slle_rihileN_qln_er_ep_le)-- 
wFD - - oii"iii,, c,;J;;;;;;;'iw;i;;i;il;;i;;i;;;iil;

World Wide Fund for Nature
ZEA Zone Economiche Ambientali
ZPE Zona di Protezione Ecoloeica

ZSC Zone Speciali di Conservazione """"""'",,;'r,--'r:rY:-""'i'
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