
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPIIGGRRAA  

  

 

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  CCOOMMOO  

 

 

Valutazione Ambientale Strategica  

del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio  

del Comune di Pigra 

RAPPORTO AMBIENTALE  

 

 
 
 

- Aprile 2014  - 
 
 
 



 2 

GRUPPI DI LAVORO 
 

 

COMUNE DI PIGRA 

 

Segretario Comunale pro-tempore Autorità Procedente 

Geom. Ferruccio Rigola, Responsabile dellôUfficio Tecnico 

Comunale 

Autorità Competente 

 

 

REDAZIONE VAS 

 

Dott.ssa Adriana Paolillo Progettista 

Arch. Silvia Mazzella  Co-progettista 

Geom. Adriano Benincà Responsabile del procedimento 

P.i.e. Fabio Panzeri Collaboratore Tecnico 

Dott. Marco Cantini Collaboratore Tecnico 

Dott. Franco Binaghi Collaboratore Tecnico 

Geom. Francesco Casalnuovo Collaboratore Tecnico 

Sig.ra Veneranda Aprile  Collaboratrice Amministrativa 

 

 

REDAZIONE PGT 

 

Arch. Enrico Bernasconi Progettista 

Arch. Guido M. Pellò Collaboratore 

 

 



SOMMARIO 

1 PREMESSA ....................................................................................................................... 5 

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO ................................................................................... 10 

3 STATO INIZIALE DELLôAMBIENTE ................................................................................. 14 

3.1 Inquadramento territoriale .................................................................................................. 14 

3.2 Atmosfera .......................................................................................................................... 16 
3.2.1 Clima ............................................................................................................................................... 16 

3.2.1.1 Analisi della temperatura e della piovosità ................................................................... 18 
3.2.2 Emissione in atmosfera e qualit¨ dellôaria ...................................................................................... 43 

3.2.2.1 Emissioni in atmosfera ................................................................................................. 43 
3.2.2.2 Qualit¨ dellôaria ............................................................................................................. 46 

3.3 Acque ................................................................................................................................ 52 
3.3.1 Acque superficiali correnti .............................................................................................................. 52 
3.3.2 Acque sotterranee .......................................................................................................................... 54 
3.3.3 Qualità delle acque sotterranee...................................................................................................... 56 
3.3.4 Uso della risorsa idrica ................................................................................................................... 56 

3.3.4.1 Acquedotto ................................................................................................................... 57 
3.3.4.2 Fognatura e sistema di depurazione ............................................................................ 59 

3.4 Suolo e sottosuolo ............................................................................................................. 61 
3.4.1 Assetto geologico e litologico ......................................................................................................... 61 
3.4.2 Assetto idrogeologico ..................................................................................................................... 61 
3.4.3 Assetto geomorfologico .................................................................................................................. 64 
3.4.4 Rischio sismico ............................................................................................................................... 67 

3.5 Biodiversità e rete ecologica .............................................................................................. 67 
3.5.1 Assetto vegetazionale .................................................................................................................... 67 
3.5.2 Assetto faunistico ........................................................................................................................... 69 

3.6 Aree protette e siti della Rete Natura 2000 ......................................................................... 73 

3.7 Aree a coltivazione produttiva e allevamenti ...................................................................... 73 
3.7.1 Aree a coltivazione produttiva ........................................................................................................ 75 
3.7.2 Allevamenti ..................................................................................................................................... 75 

3.8 Aree urbanizzate ................................................................................................................ 75 
3.8.1 Analisi demografica ........................................................................................................................ 75 

3.9 Energia .............................................................................................................................. 76 

3.10 Rifiuti .................................................................................................................................. 80 

3.11 Agenti fisici ......................................................................................................................... 85 
3.11.1 Inquinamento acustico .................................................................................................................... 85 
3.11.2 Inquinamento elettromagnetico ...................................................................................................... 88 
3.11.3 Inquinamento luminoso .................................................................................................................. 92 

4 OBIETTIVI, STRATEGIE ED AZIONI DI PIANO .............................................................. 94 

4.1 Obiettivi e azioni del PGT ................................................................................................... 94 

5 VERIFICA DI COERENZA ESTERNA .............................................................................. 96 

5.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) .................................................................................... 96 

5.1 Piano Regionale di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) .................................................... 101 

5.2 Piano Regionale per la Qualit¨ dellôAria (PRQA) .............................................................. 103 

5.3 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) .............................................................................. 106 



4 

5.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) .................................................. 107 
5.4.1 Sistema Paesistico-Ambientale e Storico-Culturale ..................................................................... 108 

5.4.1.1 Rete ecologica ............................................................................................................ 108 
5.4.1.2 Unità Tipologiche di Paesaggio e rilevanze paesaggistiche ...................................... 109 
5.4.1.3 Vincoli paesaggistico-ambientali ................................................................................ 114 
5.4.1.4 Sistema delle aree protette ........................................................................................ 115 

5.4.2 Sistema Urbanistico Territoriale ................................................................................................... 115 
5.4.2.1 Sistema insediativo .................................................................................................... 115 
5.4.2.2 Ambiti territoriali omogenei ......................................................................................... 116 
5.4.2.3 La sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato .......... 117 
5.4.2.4 Le infrastrutture per la mobilità ................................................................................... 118 
5.4.2.5 I trasporti collettivi ....................................................................................................... 119 
5.4.2.6 Il sistema distributivo commerciale............................................................................. 121 

5.5 Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR)........................................................ 122 

5.6 Programma Energetico Regionale (PER) e Piano Energetico Provinciale (PEP) ............. 123 

5.7 Piano Cave della provincia di Como ................................................................................. 129 

5.8 Piano Faunistico Venatorio (PFV) provinciale .................................................................. 129 

5.9 Piano Ittico provinciale ..................................................................................................... 130 

5.10 Piano Agricolo Triennale (PAT) 2007-2009 ...................................................................... 130 

5.11 Piano dôIndirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana Lario Intelvese ....................... 131 

6 VERIFICA DI COERENZA INTERNA ............................................................................. 133 

7 ANALISI DELLE PROPOSTE DEL DOCUMENTO DI PIANO ....................................... 136 

7.1 Schede di valutazione delle previsioni del Documento di Piano ....................................... 136 
7.1.1 Ambiti di trasformazione non interessanti la Rete Ecologica del PTCP ....................................... 138 
7.1.2 Aree destinate a standard insistenti sulla Rete Ecologica del PTCP ........................................... 144 

8 COERENZA TRA DIMENSIONAMENTO DI PIANO E TREND DI CRESCITA 
DEMOGRAFICA ............................................................................................................. 145 

9 SINTESI CONCLUSIVA SULLO SCENARIO DI PIANO E VALUTAZIONE DELLA 
SOSTENIBILITAô AMBIENTALE .................................................................................... 147 

10 SCENARI ALTERNATIVI ............................................................................................... 148 

11 SISTEMA DI MONITORAGGIO...................................................................................... 151 

 

  



5 

11  PPRREEMMEESSSSAA  

Il Documento di Piano del PGT, così come le sue revisioni, è soggetto, ai sensi della L.R. 12/2005 

e del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. a Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), procedimento che comprende ñ..lôelaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo 

svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano.. del rapporto ambientale e degli esiti delle 

consultazioni, la formulazione di un parere motivato, la messa a disposizione delle informazioni 

sulla decisione ed il monitoraggioò. Il processo di partecipazione integrato nellôambito della VAS 

deve garantire lôinformazione di tutti gli attori e i soggetti coinvolti presenti sul territorio, al fine di 

rendere trasparente il processo di pianificazione in corso ed avviare un iter consultivo finalizzato 

alla raccolta di osservazioni e pareri inerenti le decisioni che sono e saranno assunte dal comune 

di Pigra.  

Nel corso della prima conferenza di valutazione, tenutasi il 27 giugno 2013, è stato presentato il 

Documento di Scoping e sono state formulate alcune osservazioni e pareri, sintetizzate nella 

tabella seguente, di cui si è tenuto conto in fase di redazione sia del presente documento che del 

Documento di Piano dei rispettivi comuni. 

 

Mittente Osservazione / parere Risposta 

ARPA  Definizione della portata delle informazioni 

da includere nel Rapporto Ambientale  

Il Rapporto Ambientale deve individuare, 

descrivere e valutare gli obiettivi, le azioni e gli 

effetti significativi che lôattuazione del P/P 

dovrebbero avere sullôambiente e nel caso 

fossero negativi individuare ragionevoli 

alternative. 

Valutazione dei potenziali effetti ambientali  

Si ricorda che la valutazione dei potenziali 

impatti ambientali  derivanti dalla realizzazione 

del P/P deve prendere in considerazione le 

caratteristiche degli effetti e delle aree che 

potrebbero essere significativamente 

interessate. 

Analisi delle criticità del territorio: 

- elevato consumo di suolo; 

- aree a rischio geologico, idrogeologico e 

sismico; 

- disponibilità idrica e sistema di adduzione 

attraverso la verifica dellôequilibrio del 

bilancio idrico e risparmio idrico (art. 145 e 

146 del D.lgs. 152/06); 

Il presente RA contiene le informazioni e 

gli approfondimenti suggeriti. 
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- sistema fognario e capacità del sistema di 

depurazione; 

- problematiche relative a qualità acque 

superficiali e sotterranee; 

- interferenza con reticolo idrico superficiale 

e relative fasce di rispetto; 

- problematiche relative a smaltimento 

acque meteoriche, qualit¨ dellôaria, rumore 

(traffico stradale, ferrovie, aeroporti, 

attività produttive importanti); 

- presenza aziende RIR, aziende insalubri 

di I classe, allevamenti e aree destinate a 

spandimento fanghi e reflui zootecnici, siti 

contaminati, aree  non residenziali 

dismesse, cave, impianti rifiuti; 

- interferenza con aree protette, rete 

ecologica regionale e provinciale, aree 

soggette a vincolo paesaggistico; 

- presenza di elettrodotti, gasdotti ed 

oleodotti, impianti per la 

telecomunicazione e la radio televisione; 

- presenza di zone di promiscuità 

residenziale/produttivo, aree a densità di 

popolazione troppo elevata; 

- presenza aree ad elevata concentrazione 

di radon. 

Analisi delle potenzialità del territorio: 

- tutela e valorizzazione delle aree di 

rilevanza paesistica e naturale; 

- salvaguardia qualità agronomica  dei suoli 

- tutela e valorizzazione del reticolo idrico 

superficiale; 

- tutela e valorizzazione delle aree di 

rispetto pozzi ad uso potabile; 

- tutela e valorizzazione delle attività 

agricole; 

- riqualificazione aree dismesse o 

degradate; 

- perequazione e incentivazione 

- agricoltura sostenibile; 

- mobilità sostenibile; 

- politiche energetiche a favore della 

riduzione del consumo di energia e di 

produzione di gas effetto serra; 

- qualità ambiente del costruire 
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Sistema vincolistico: 

Aree salvaguardia acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano, fasce 

PAI, distanze minime previste dal Regolamento 

Locale di Igiene, classi di fattibilità geologica, 

fasce rispetto (corsi dôacqua, depuratore, 

allevamenti, cimiteri, pozzi uso potabile), fasce 

tutela paesaggistica corsi dôacqua, aree 

protette, rete ecologica, fasce di pertinenza 

delle infrastrutture stradali e ferroviarie e relativi 

limiti acustici da rispettare, presenza 

elettrodotti, gasdotti ed oleodotti) al fine di 

valutare la compatibilità ambientale delle azioni 

previste. 

Strumenti di pianificazione comunali e sovra 

comunali (integrazione piani elencati nel 

Documento di scoping): 

- Definizione aree di localizzazione degli 

impianti per la telecomunicazione e la 

radiotelevisione; 

- Piano urbano del traffico; 

- Piano urbano mobilità; 

- SRIM; 

- Piano utilizzazione agronomica (PUA); 

- Criteri guida per redazione PUGSS; 

Monitoraggio: 

Verificare per ogni indicatore la coerenza con 

obiettivi e azioni di piano, la presenza di 

eventuali traguardi da raggiungere, la 

definizione precisa di ciò che è misurato e della 

unit¨ di misura, lôelenco delle fonti di 

reperimento dati necessari per il calcolo degli 

indicatori. 

ASL Considerare le seguenti criticità nel 

processo di elaborazione del PGT: 

¶ disponibilità idrica; 

¶ problematiche relative alla qualità delle 

acque superficiali e sotterranee; 

¶ sistema fognario; 

¶ presenza di allevamenti; 

¶ presenza di elettrodotti;presenza di zone di 

promiscuità residenziale/produttivo/ 

agricolo. 

Il presente RA contiene le informazioni e 

gli approfondimenti suggeriti. 

Osservazioni e pareri espressi in occasione della prima conferenza di VAS del 27 giugno 2013 
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Il presente Rapporto Ambientale, come previsto al punto 6.4 dellôallegato 1a alla Deliberazione di 

Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 modificato dalla Deliberazione di Giunta 

Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 10 

novembre 2010 n. 9/761, rappresenta lôelaborato da presentare in occasione della seconda 

conferenza di valutazione, prevista nella fase di elaborazione e redazione dei DdP secondo quanto 

previsto dallo schema di cui alla successiva tabella, che deve fornire le seguenti informazioni, 

elencate anche nellôallegato 1 della Direttiva 2001/42/CE: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri pertinenti P/P; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dellôambiente e sua evoluzione probabile senza lôattuazione 

del DdP; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 

79/409/CE e 92/43/CE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 

obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 

f) possibili effetti significativi sullôambiente, compresi aspetti quali la biodiversit¨, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, lôacqua, lôaria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e lôinterrelazione tra i 

suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sullôambiente dellôattuazione del DdP; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

mancanza di knowhow) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

Per il reperimento delle informazioni necessarie, il Documento di Piano ed il Rapporto Ambientale 

si avvalgono in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello 

sovracomunale, finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle dinamiche in 

atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità. 

 

Facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordinati (PTR e 

PTCP), il Rapporto Ambientale del PGT deve in particolare evidenziare: 

a) le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio comunale; 
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b) lôintegrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale; 

c) la coerenza delle azioni e degli interventi di piano. 

 

La presente versione del Rapporto Ambientale (aprile 2014) deriva 

dallôaggiornamento/integrazione del Rapporto Ambientale presentato in occasione della 

seconda conferenza di VAS alla luce delle osservazioni pervenute e dellôespressione del 

parere motivato da parte dellôautorità procedente dôintesa con lôautorit¨ competente. 
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22  IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

Le recenti norme in materia ambientale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare 

un elevato livello di protezione dellôambiente, prevedono che nellôambito dei procedimenti di 

elaborazione ed approvazione dei piani e programmi si provveda alla stima e alla valutazione degli 

effetti ambientali derivanti dalla loro attuazione. In particolare la Direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente ñla valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sullôambiente e successivi atti attuativiò, indica la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), quale strumento che permette di operare una protezione preventiva 

dellôambiente e si integra nel processo decisionale che porta alla definizione della pianificazione 

del territorio. 

La direttiva prevede che la VAS trovi espressione nel Rapporto Ambientale, che costituisce parte 

integrante degli atti di pianificazione. In tale elaborato, oltre ad essere indicate le modalità di 

integrazione delle tematiche e problematiche ambientali nel Piano e le alternative pianificatorie 

considerate, si individuano, si descrivono e si valutano gli effetti significativi che lôattuazione del 

piano potrebbe avere sullôambiente alla luce degli obiettivi prefissati. Dato che le azioni e le 

strategie individuate nellôambito del Piano di Governo del Territorio possono generare effetti sulle 

componenti ambientali, il processo di formulazione ed elaborazione dello stesso, già in fase 

iniziale, deve comprendere la valutazione di carattere ambientale delle potenziali proposte anche 

in relazione alle preesistenti criticità e agli elementi di valore del territorio, in modo tale da vagliare 

le alternative possibili e optare per quelle a impatto minore o nullo, comunque in accordo con gli 

obiettivi di sviluppo prefissati. 

 

La Direttiva 2001/42/CE ¯ stata recepita dallôItalia con lôemanazione del Decreto Legislativo n. 

152/2006 ñNorme in materia ambientaleò e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. n. 

284/2006; D.Lgs. n. 4/2008), il quale definisce i principi inerenti le procedure di Valutazione di 

Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione dôIncidenza e Autorizzazione 

Integrata Ambientale (Parte Seconda). 

 

La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 ñLegge per il governo del 

territorioò, anticipando il decreto nazionale, prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dellôambiente, si provveda alla valutazione 

ambientale degli effetti sullôambiente derivati dallôattuazione di piani e programmi di gestione del 

territorio.  

 



11 

Con la successiva Deliberazione di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. VIII/351 ñIndirizzi 

generali per la valutazione ambientale dei piani e programmiò, sono state definite le fasi 

metodologiche e procedurali inerenti la Valutazione Ambientale Strategica, successivamente 

riprese e meglio specificate nella Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. 

VIII/6420 ñDeterminazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - 

VASò, in particolare lôallegato 1b, modificato dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 30 

dicembre 2009, n. 8/10971 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2010 n. 

9/761, di seguito riportato, costituisce il ñModello metodologico procedurale e organizzativo della 

valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)ï Documento di Piano ï PGT piccoli comuniò, 

mentre lôallegato 2 fornisce, nel caso siano presenti Siti di Interesse Comunitario, le indicazioni 

necessarie al raccordo e coordinamento tra le diverse procedure. 

 

La redazione del Piano di Governo del Territorio del comune di Pigra, in relazione a quanto sopra 

esposto, comprenderà lo svolgimento delle azioni e la redazione dei documenti previsti dalla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Fase del DdP Processo del DdP 
Valutazione Ambientale Strategica - 

VAS 

FASE DI 

PREPARAZIONE 

1. Pubblicazione dellôavviso di avvio del 
procedimento (ai sensi del comma 2 
dellôart. 13, l.r. 12/2005) 

2. Incarico per la stesura del DdP (PGT) 
3. Esame delle proposte pervenute ed 

elaborazione del documento 
programmatico 

1. Affidamento incarico per la redazione 
del Rapporto ambientale. 

2. Individuazione Autorità competente 
per la VAS. 

FASE DI 

ORIENTAMENTO 

1. Definizione degli orientamenti iniziali del 
DdP (PGT)  

2. Definizione dello schema operativo del 
DdP (PGT) 

3. Identificazione dei dati e delle 
informazioni a disposizione dellôEnte sul 
territorio e sullôambiente 

Redazione del DOCUMENTO DI 

SCOPING:  

1) Integrazione della dimensione 
ambientale nel DdP (PGT).  

2) Definizione dello schema operativo 
per la VAS, mappatura del pubblico e 
dei soggetti competenti in materia 
ambientale coinvolti.  

3) Verifica della presenza di Siti Rete 
Natura 2000 (SIC/ZPS). 

I Conferenza di valutazione ï Avvio del confronto 

FASE DI 

ELABORAZIONE 

E REDAZIONE 

1. Determinazione degli obiettivi generali.  
2. Costruzione scenario di riferimento per il 

DdP.  
3. Definizione di obiettivi specifici, 

costruzione di alternative e scenari di 
sviluppo e definizione delle azioni da 
mettere in campo per attuarli.  

4. Proposta di DdP (PGT). 

1. Ridefinizione dellôambito di influenza e 
della portata delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale.  

2. Analisi di coerenza esterna.  
3. Stima degli effetti ambientali attesi.  
4. Valutazione alternative di piano 
5. Analisi della coerenza interna.  
6. Progettazione del sistema di 

monitoraggio. 
7. Studio di incidenza delle scelte di 

Piano sui siti di Rete Natura 2000 (se 
previsto). 
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8. Redazione della proposta di 
RAPPORTO AMBIENTALE e della 
SINTESI NON TECNICA. 

Messa a disposizione e pubblicazione su web della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale e della 

Sintesi non tecnica per 60 gg. 

Notizia allôAlbo pretorio dellôavvenuta messa a disposizione e delle pubblicazioni su web 

Comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e soggetti 

territorialmente interessati. 

Invio studio di incidenza allôAutorit¨ Competente in materia di SIC e ZPS (se previsto) 

II Conferenza di valutazione  

Valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale 

Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dellôautorit¨ preposta 

 

PARERE MOTIVATO 

predisposto dallôautorit¨ competente per la VAS dôintesa con lôautorit¨ procedente 

FASE DI 

ADOZIONE 

DEFINITIVA E 

APPROVAZIONE 

3.1 ADOZIONE 

Il Consiglio Comunale adotta: 

- PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) 

- Rapporto Ambientale 

- Dichiarazione di sintesi 

3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA 

- deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano 

dei Servizi e Piano delle Regole) nella segreteria comunaleï ai sensi del comma 4 ï 

art. 13, l.r. 12/2005; 

- trasmissione in Provincia ï ai sensi del comma 5 ï art. 13, l.r. 12/2005; 

- trasmissione ad ASL e ARPA ï ai sensi del comma 6 ï art. 13, l.r. 12/2005. 

3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI ï ai sensi comma 4 ï art. 13, l.r. 12/2005 

3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità. 

VERIFICA DI 

COMPATIBILITÀ 

DELLA 

PROVINCIA 

La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente 

la compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di coordinamento entro 

centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i 

quali la valutazione si intende espressa favorevolmente ï ai sensi comma 5 ï art. 13, 

l.r. 12/2005.  

PARERE MOTIVATO FINALE  

nel caso in cui siano presentate osservazioni 
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3.5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 ï art. 13, l.r. 12/2005) 

Il Consiglio Comunale: 

- decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti 

allôeventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando la 

dichiarazione di sintesi finale; 

- provvede allôadeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia 

ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano 

territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui allôart. 15, comma 5, ovvero ad 

assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino 

previsioni di carattere orientativo. 

Deposito nella segreteria comunale invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del 

comma 10, art. 13. L.R. 12/2005). 

Pubblicazione su web. 

Pubblicazione dellôavviso dellôapprovazione definitiva sul BURL (ai sensi del comma 11 

FASE DI 

ATTUAZIONE E 

GESTIONE 

1. Monitoraggio dellôattuazione del Piano.  

2. Monitoraggio dellôandamento degli 

indicatori previsti.  

3. Attuazione di eventuali interventi 

correttivi. 

1. Rapporti di monitoraggio e valutazione 

periodica. 

Allegato 1b DGR 6420/2007 ñModello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 

piani e programmi (VAS)ï Documento di Piano ï PGT piccoli comuniò 
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33  SSTTAATTOO  IINNIIZZIIAALLEE  DDEELLLLôôAAMMBBIIEENNTTEE  

3.1 Inquadramento territoriale  

Il comune di Pigra si estende su una superficie di 4,33 Kmq posta ad una quota sul livello del mare 

variabile tra 485 e 1441 metri, a confine con i comuni di Blessagno ad ovest, Laino a nord, 

Colonno ad est e Dizzasco a sud. Il comune di Pigra è membro della Comunità Montana Lario 

Intelvese; esso conta, al 1 gennaio 2012, una popolazione di 267 abitanti e una densità di 58,89 

abitanti per Kmq.  

L'abitato è raggiungibile tramite la strada carrozzabile che da Argegno si snoda lungo la Val 

d'Intelvi oppure nuovamente, dal 16 giugno 2011, dopo un periodo di chiusura, tramite la Funivia 

Argegno-Pigra, che in cinque minuti supera un dislivello di 540 metri.  

Il paese si affaccia sul lago da un'eccezionale posizione strategica ubicata alla quota di 881 m. 

Non a caso vi sorgevano fortificazioni delle quali resta ora solo una torretta medievale. Il centro 

storico conserva invece caratteristiche stradicciole e sottopassi, dalle quali si dipartono 

panoramiche passeggiate nel verde.  

Due monumenti segnano l'abitato: il grazioso oratorio rinascimentale di S. Rocco, con i suoi arredi 

del '600, e la chiesa parrocchiale di S. Margherita, di antica fondazione ma molto modificata; il suo 

pezzo d'arte più significativo è il paliotto dell'altare nella cappella destra, unico esempio conosciuto 

di scagliola che decora anche il fianco dell'altare e non solo la fronte. Monumento di diverso 

genere ma non meno importante ¯ il ópunto prestitoô di carattere locale. Ma ciò che rende unico 

questo piccolo centro è il fantastico Belvedere, raggiungibile anche in funivia da Argegno, da cui lo 

sguardo può spaziare su un ampio tratto del bacino e delle valli lariane. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Albese_con_Cassano
http://it.wikipedia.org/wiki/Faggeto_Lario
http://it.wikipedia.org/wiki/Argegno
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_d%27Intelvi
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_d%27Intelvi
http://it.wikipedia.org/wiki/16_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/Funivia_Argegno-Pigra
http://it.wikipedia.org/wiki/Funivia_Argegno-Pigra
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Inquadramento territoriale 
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3.2 Atmosfera 

3.2.1 Clima 

Il cambiamento climatico è in atto: lôinnalzamento delle temperature (soprattutto estive ed invernali) 

e lôaccentuarsi di eventi alluvionali che causano catastrofi umanitarie ed infrastrutturali 

rappresentano tale cambiamento, come danno per scontato i recenti report internazionali (IPCC, 

CNR), riportandoci al periodo climatico diluviale pleistocenico durante il quale le grandi alluvioni 

hanno determinato la geo-morfologia attuale. 

La lotta ai cambiamenti climatici rappresenta un obiettivo importante e una sfida ambientale che 

sta influenzando sempre di più le scelte politiche ed economiche, le misure per la tutela della 

salute, dellôambiente e dei sistemi sociali. La principale difficolt¨ ¯ legata alla valutazione di quanto 

pesa lóeffetto antropico sul cambiamento del clima stesso cio¯ di quale sia la parte della variazione 

climatica imputabile allôuomo (in particolare lôemissione di gas effetto serra da imputare in modo 

preponderante al settore dellôenergia) piuttosto che al naturale ciclo di riscaldamento e 

raffreddamento del pianeta.  

Il passaggio logico è la predisposizione di azioni di rimedio, di adattamento e di contenimento quali 

ad esempio il Protocollo di Kyoto sottoscritto a livello internazionale nel 1997 come misura di 

mitigazione ed il pacchetto ñClima Energiaò (avviato dallôUnione Europea) con il cosiddetto 

obiettivo 20 20 20 (riduzione entro il 2020 del 20% di emissioni di gas serra rispetto alle emissioni 

del 1990, lôaumento del 20% di risparmio energetico, lôaumento del 20 % di produzione di energia 

da fonti rinnovabili sui consumi finali).  

Nel definire un programma pluriennale di un qualsiasi intervento sul territorio, la conoscenza del 

clima del passato, presente e del futuro è fondamentale per non incorrere in situazioni di estremo 

pericolo per la popolazione e per progettare infrastrutture che saranno in grado di sopportare 

eventi climatici eccezionali. 

Di seguito si illustrano vari risultati ottenuti dal CNR che ci indicano lôevoluzione del problema 

climatico: 

¶ Lôanalisi di dati diretti e/o ricostruiti 

L'analisi dei dati diretti di temperatura degli ultimi 150 anni e delle ricostruzioni negli ultimi mille 

anni indica un aumento delle temperature globali di circa 0.6-0.8 °C nell'ultimo secolo, con un 

tasso di crescita in aumento. I dieci anni più caldi degli ultimi cento anni si sono verificati tutti nel 

periodo 1997-2008. Le temperature globali delle ultime decadi sono state quasi sicuramente più 

alte che in ogni altro periodo di durata analoga degli ultimi quattrocento anni e, probabilmente, 

anche degli ultimi mille anni. Il riscaldamento globale implica modificazioni nella vegetazione, nelle 

riserve idriche, estesi incendi forestali, diminuzione dei volumi glaciali in tutto il mondo, 

modificazione dei regimi di precipitazioni ed ideologici, diffusione di batteri nocivi per lôuomo e per il 

mondo vegetale, collasso di interi ecosistemi. 
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¶ Negli ultimi venti anni, la dinamica del clima è stata oggetto di analisi accurata da parte della 

comunità scientifica internazionale. I risultati delle ricerche condotte fino al 2005, pubblicati su 

riviste scientifiche con procedura di revisione rigorosa, sono riassunti nel 4° rapporto del Comitato 

Intergovernativo per lo studio dei cambiamenti Climatici (IPCC 2007). Questi risultati hanno portato 

a concludere che, con altissima probabilit¨, la principale causa di cambiamento climatico ¯ lôattivit¨ 

antropica, con lôimmissione di gas serra quali biossido di carbonio (o anidride carbonica, CO2) e 

metano (CH4), l'immissione di aerosol ed altre sostanze inquinanti e le estese modificazioni 

nell'uso del territorio. In particolare, i livelli atmosferici attuali di CO2 e CH4 sono i più alti degli ultimi 

650 mila anni e sono stati raggiunti con una rapidità mai osservata prima. 

¶ Il ruolo cruciale svolto dalle attività umane e il fatto che l'attuale modello di sviluppo si basi su una 

loro sostanziale crescita futura richiedono previsioni quantitative dei cambiamenti climatici attesi 

per i prossimi decenni. Le proiezioni climatiche sono ottenute mediante modelli fisico-matematici 

che utilizzano il calcolo numerico, sulla base di scenari di sviluppo che ipotizzano vari e verosimili 

tassi di emissione di gas serra e aerosol. Queste proiezioni sono di tipo probabilistico e, seppur 

affette da margini di incertezza, non soffrono delle limitazioni temporali delle previsioni 

meteorologiche deterministiche, permettendo una stima quantitativa della probabile evoluzione del 

clima globale del nostro pianeta. 

¶ L'ultima generazione di modelli del clima riproduce con buona approssimazione l'andamento 

temporale negli ultimi cento anni di molte grandezze, come la temperatura superficiale media 

terrestre, la sua distribuzione su scala continentale, la circolazione generale atmosferica e 

oceanica e l'estensione del ghiaccio marino, assicurando confidenza nelle capacità predittive dei 

modelli. Sebbene ci siano ancora significative incertezze, dovute alla insoddisfacente conoscenza 

di molti processi climatici potenzialmente rilevanti, tutti i modelli concordano nello stimare che il 

riscaldamento globale proseguirà nel corso del XXI secolo.  

¶ Nel 2005, l'Unione Europea ha formalizzato la proposta di limitare la quantità totale di gas serra in 

atmosfera ad un livello per cui la temperatura media globale della superficie della Terra non 

aumenti più di 2 °C rispetto ai livelli precedenti l'era industriale. La scelta di un limite di 2 °C è 

indicativa: un aumento della temperatura maggiore di questo valore viene infatti considerato 

eccessivo, per i rischi ed i costi associati. 

¶ La stima della emissione totale di gas serra (in miliardi di tonnellate, Gt, di CO2 (equivalente) 

corrispondente ad un aumento di temperatura di 2 °C è ancora in discussione. 

Recenti analisi dei risultati disponibili (aprile 2009) suggeriscono che emissioni totali nel periodo 

2009-2050 inferiori alle 700 Gt di CO2 equivalente comportino una probabilità del 75% di non 

superare la soglia dei 2 °C entro il 2100. Tuttavia, in base a scenari che prevedono anche una 

contemporanea riduzione delle emissioni di polveri fini (alcune delle quali hanno un effetto netto di 

raffreddamento), la probabilità di riuscire a contenere il riscaldamento al di sotto della soglia dei 2 

°C diventa notevolmente più bassa. 
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La situazione meteorologica della pianura padana, con la presenza delle Alpi e dell'Appennino, è 

particolarmente svantaggiata in quanto caratterizzata da spiccata continentalità dell'area, debole 

regime del vento e persistenza di condizioni di stabilità atmosferica. Tutti questi fattori influenzano 

in modo determinante le capacità dispersive dell'atmosfera, e quindi le condizioni di accumulo 

degli inquinanti, soprattutto in periodo invernale, ma anche la presenza di fenomeni fotochimici nel 

periodo estivo. La presenza del bacino lacustre influenza notevolmente il clima del territorio, 

sebbene allontanandosi dalla riviera lôeffetto risulti meno consistente. Nella fascia a ridosso del 

lago si osservano quindi inverni miti e un numero di giornate di gelo inferiori alla media della 

Pianura Padana.  

Per quanto riguarda il comune di Pigra si riportano di seguito le osservazioni meteo climatiche e i 

risultati degli studi effettuati dal Centro Geofisico Prealpino Lariano con particolare riferimento alla 

Stazione meteorologica di Loveno (Menaggio).  

La stazione rappresenta un nodo di monitoraggio e di ricerca sulla meteorologia e climatologia 

della Provincia di Como. 

Presso la stazione si osservano la temperatura e lôumidit¨ relativa dellôaria, la radiazione globale, 

la pressione barometrica, le precipitazione e la velocità del vento e la sua direzione. 

I sensori che costituiscono la dotazione dellôosservatorio sono periodicamente controllati con 

strumenti campione secondari, mentre il termometro, lôigromentro, radiometro e lôanemometro 

hanno ricevuto la prima calibrazione nel 2008 da parte di Istituti di Ricerca. 

La registrazione dei dati avviene con cadenza ½ ora, utilizzando un sistema doppio di raccolta dati; 

gli stessi vengono trasmessi giornalmente presso il Centro Geofisico Prealpino Lariano. 

Lôosservatorio di Menaggio è parte integrante della rete climatologica presente sul bacino del 

Lario, costituita dal nodo di Bellagio e da quello di Cernobbio, ed integrate da due stazioni 

limnografiche di S. Giovanni di Bellagio e Cernobbio. 

Presso lôosservatorio di Menaggio ¯ in programma lôinstallazione di una serie di radiometri per lo 

studio delle diverse lunghezze dôonda del sole, come la radiazione netta, la banda ultravioletta ed 

un spettroradiometro corredato da un cercatore solare. 

 

3.2.1.1 Analisi della temperatura e della piovosità 

I grafici che illustrano il fenomeno e che sono riportati alla fine del presente paragrafo, sono stati 

costruiti per anno meteorologico a partire dal 1Á dicembre dellôanno precedente, fino al 30 

novembre dellôanno oggetto di studio. 

In particolare, le stagioni, sono state così intervallate: 

- inverno: 01/12-28/02; 

- primavera: 1/03-31/05; 

- estate: 01/06-31/08; 

- autunno: 01/09-30/11; 
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Lo studio della piovosità è stato tradotto in grafici in cui si riportano i dati di pioggia giornalieri e 

cumulati in un anno meteorologico. Lôinterpolazione lineare delle curve cumulate anno per anno 

evidenzia non solo la quantità di pioggia caduta, ma anche e soprattutto la sua distribuzione 

nellôanno. 

Lo studio delle temperature è stato condotto riportando su diagrammi tutte le temperature 

massime, medie e minime, per stagione e per anno; i dati puntuali sono stati uniti in linee irregolari 

e tradotte in linee direzionali, per interpolazione lineare. 

Un ulteriore approfondimento è stato raggiunto studiando le escursioni termiche giornaliere, il cui 

significato ¯ ancora evidenziato dallôinterpolazione lineare. 

Un primo esame dellôanemometria di Menaggio viene esposta indicandone nellôapposita tabella le 

principali caratteristiche sia della sua velocità sia nella media direzione mensile, indicandone le 

massime raffiche di punta. 

 

Precipitazioni annue 

Nelle tabelle FQ e nelle relative rappresentazioni grafiche vengono riportati per ciascun anno di 

elaborazione da dicembre 2005 ad agosto 2010 le somme mensili e annue in millimetri per metro 

quadro di pioggia caduta al suolo (compresa la neve caduta e trasformata in acqua con lôutilizzo di 

un pluviografo riscaldato); i giorni di pioggia con più di 0,1 mm/mq; la densità media giornaliera; la 

frequenza di classi di piovosità. 

I successivi grafici GRAF PR evidenziano la distribuzione mensile e lôaccumulo di piogge durante 

lôanno. La quantit¨ annue di precipitazioni presenta importanti scostamenti, con un massimo nel 

2008 di 1.933,2 mm/mq e un minimo di 959,8 mm/mq nel 2006, attestando una media annua sui 

1400 mm/mq, in linea con quanto registrato dalla stazione storica di Bellagio in oltre 50 anni di 

raccolta di dati climatici. 

La distribuzione stagionale delle precipitazioni è buona anche durante la stagione invernale, 

determinando di fatto una bassa frequenza di periodi di siccità, e nessun periodo di stress idrico 

per la vegetazione. La tendenza che si osserva, in questo breve periodo, è di un massimo di 

precipitazioni e di giorni di pioggia in primavera e fine estate / inizio autunno; la stagione invernale 

tende ad essere invece la più siccitosa. 

Per quanto riguarda le osservazioni sulla densità delle piogge giornaliere abbiamo avuto: nel 2008 

una massima di 14,2 mm/g; nel 2006 una minima di 9.7 mm/g, mentre la media del periodo è di 

12,12 mm/g. 

Inoltre le classi di frequenze evidenziano la presenza di alcuni episodi di pioggia nelle più alte, e 

precisamente: nel 2008, 8 giorni con oltre 50 mm/mq concentrati soprattutto in estate ed autunno; 

nel 2009 due giorni con oltre 100 mm/mq, tra la fine della stagione estiva ed inizio di quella 

autunnale. 
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Da notare che i massimi mensili si concentrano nella tarda estate con secondi massimi in 

primavera ed autunno, dove i giorni di pioggia sono sempre superiori rispetto ad altri periodi. 

Nellôanalisi del rapporto fra le temperature medie e le precipitazioni medie mensili, secondo 

Bagnouls Gaussen ï rappresentazione ombro termica - si evince che la curva delle temperature, 

essendo sempre al di sotto delle curve delle piogge, conferma un trend umido con perdite 

relativamente moderate nei periodo invernali. 

Da queste prime ricerche si deduce che lôandamento della piovosit¨ risulta ottimale per fini agricoli 

e forestale, data la regolarità e la distribuzione delle precipitazioni in tutto lôarco dellôanno non 

disturbando la stagione turistica che rimane la principale attività commerciale sulle rive lariane. 

Tabelle FQ: classi di pioggia e loro frequenze mensili, giorni di pioggia e densità/g 

Anno  Frequenze delle precipitazioni in litri/mq. Giorni di Prec.Totali Densità  

2005/2006 0,1/1,0 1,1/5,0 5,1/10,0 10,1/20,0 20,1/40,0 40,1/50,0 50,1/100,0 sup. a 100 pioggia mensili media/G 

dicembre 

'05 0 4 1 1 0 1 0 0 7 72,2 10,3 

gennaio 0 2 0 0 0 1 0 0 3 50,8 16,9 

febbraio 4 2 1 1 2 0 0 0 10 75,2 7,5 

marzo 3 1 1 0 2 0 0 0 7 61,8 8,8 

aprile 1 5 2 1 0 1 0 0 10 91,4 9,1 

maggio 4 3 2 1 2 0 0 0 12 88,8 7,4 

giugno 2 1 2 1 0 0 0 0 6 29,0 4,8 

luglio 4 3 3 0 1 0 0 0 11 54,2 4,9 

agosto 4 7 2 4 0 0 0 0 17 99,2 5,8 

settembre 2 0 2 0 1 1 1 0 7 173,4 24,8 

ottobre 4 3 1 2 2 0 0 0 12 92,0 7,7 

novembre 4 2 1 1 1 0 0 0 9 71,8 8,0 

Totali 

freq. 
32 33 18 12 11 4 1 0 111 959,8 9,7 

 

Anno  Frequenze delle precipitazioni in litri/mq, Giorni di Prec,Totali Densità  

2006/2007 0,1/1,0 1,1/5,0 5,1/10,0 10,1/20,0 20,1/40,0 40,1/50,0 50,1/100,0 sup, a 100 pioggia mensili media/G 

dicembre 

ó06 2 3 0 1 1 1 1 0 9 157,0 17,4 

gennaio 3 3 1 1 0 1 0 0 9 77,8 8,6 

febbraio 1 0 2 1 0 0 0 0 4 27,8 6,9 

marzo 1 2 3 1 1 0 0 0 8 66,4 8,3 

aprile 1 1 0 1 0 0 0 0 3 13,8 4,6 

maggio 2 3 3 1 1 1 0 0 11 113,6 10,3 

giugno 2 5 3 2 3 0 0 0 15 136,0 9,1 

luglio 0 1 0 2 0 1 0 0 4 76,8 19,2 

agosto 3 5 2 1 2 2 0 0 15 188,0 12,5 

settembre 2 1 1 2 1 0 1 0 8 142,8 17,8 

ottobre 4 1 2 0 0 0 0 0 7 22,0 3,1 

novembre 1 0 2 0 1 1 0 0 5 90,6 18,1 

Totali 

freq, 
22 25 19 13 10 7 2 0 98 1112,6 11,3 
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Anno  

 

Frequenze delle precipitazioni in litri/mq, Giorni di Prec,Totali 

 

Densità  

2007/2008 0,1/1,0 1,1/5,0 5,1/10,0 10,1/20,0 20,1/40,0 40,1/50,0 50,1/100,0 sup, a 100 pioggia mensili media/G 

dicembre 

ó07 1 2 0 1 0 0 0 0 4 15,8 3,9 

gennaio 1 4 1 2 1 1 0 0 10 127,4 12,7 

febbraio 1 1 1 0 1 0 0 0 4 40,8 10,2 

marzo 2 2 2 1 0 1 0 0 8 81,6 10,2 

aprile 4 1 5 2 4 0 1 0 17 242,2 14,2 

maggio 3 2 5 6 1 0 1 0 18 241,0 13,4 

giugno 1 5 2 1 2 0 1 0 12 155,0 12,9 

luglio 4 2 1 3 2 0 2 0 14 278,6 19,9 

agosto 2 5 0 3 1 0 0 0 11 90,4 8,2 

settembre 0 2 1 2 2 1 2 0 10 245,4 24,5 

ottobre 1 3 0 2 1 1 1 0 9 204,8 22,8 

novembre 2 0 2 2 5 1 0 0 12 210,2 17,5 

Totali 

freq, 
22 29 20 25 20 5 8 0 129 1933,2 14,2 

 

Anno  Frequenze delle precipitazioni in litri/mq. Giorni di Prec.Totali Densità  

2008/2009 0,1/1,0 1,1/5,0 5,1/10,0 10,1/20,0 20,1/40,0 40,1/50,0 50,1/100,0 sup. a 100 pioggia mensili media/G 

dicembre 

'08 2 6 4 2 1 1 0 0 16 151,4 9,5 

gennaio 0 4 2 1 1 0 0 0 8 70,0 8,8 

febbraio 3 3 0 1 2 0 1 0 10 145,8 14,6 

marzo 3 2 0 2 2 0 0 0 9 92,4 10,3 

aprile 5 1 1 3 1 1 2 0 14 235,8 16,8 

maggio 2 2 2 1 0 0 0 0 7 30,8 4,4 

giugno 2 2 0 2 3 0 0 0 9 117,0 13,0 

luglio 1 4 1 1 1 0 1 1 10 208,6 20,9 

agosto 2 1 1 3 0 1 0 0 8 93,6 11,7 

settembre 2 3 1 3 2 0 1 0 12 186,0 15,5 

ottobre 1 0 0 1 2 0 0 0 4 70,8 17,7 

novembre 6 3 0 1 2 0 0 1 13 208,2 16,0 

Totali 

freq. 
29 31 12 21 17 3 5 2 120 1610,4 13,3 
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Rappresentazione grafica delle precipitazioni (GRAF PR) 

Pioggia mensile e densità giornaliera 

 

 

 

 

 

Andamento delle precipitazioni mensili e della densità giornaliera

  Dal 01/12/2005 al 30/11/2006 - Stazione meteorologica di Menaggio
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Andamento delle precipitazioni mensili e della densità giornaliera

  Dal 01/12/2006 al 30/11/2007  - Stazione meteorologica di Menaggio
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Andamento delle precipitazioni mensili e della densità giornaliera

  Dal 01/12/2007 al 30/11/2008  - Stazione meteorologica di Menaggio
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Andamento delle precipitazioni mensili e della densità giornaliera

  Dal 01/12/2008 al 30/11/2009 - Stazione meteorologica di Menaggio
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Analisi del vento - (tabella 1V) 

Le principali grandezze del vento riguardano il periodo che è compreso tra luglio 2005 e giugno 

2006, con lôindicazione della velocit¨ media mensile e la raffica massima di ogni mese, e della 

frequenza della direzione di ogni mese. 

La stazione anemometria ¯ ubicata sopra lôabitato di Menaggio, in una posizione ben 

rappresentativa di tutta quella zona. La media del vento annuale si attesta sui 4 km/h di velocità a 

10 metri dal suolo con differenze stagionali che ne indicano in maniera chiara lôinfluenza delle 

condizioni geografiche del territorio di Menaggio. 

Si evince che nei mesi invernali e nel tardo autunno la velocità media del vento è inferiore alla 

media annuale con eccezione di febbraio 2009 inizio 2010 dove abbiamo registrato una maggiore 

ventosità per la presenza di ingressi ripetuti da N, NW e NE. 

Nella tarda primavera, in estate ed allôinizio dellôautunno, la radiazione solare e la geormofologia 

della zona determinano lôinnesco di movimenti di masse dôaria (venti locali) che innalzano la 

velocità media del vento intorno ai 5/6 km/h, con un buon rimescolamento atmosferico che 

favorisce buona visibilità ed una diminuzione sostanziale dellôinquinamento locale o pendolare. La 

mancanza dei venti alimentati da una circolazione primaria o secondaria durante periodi 

anticiclonici, una buona insolazione, determina lo sviluppo di venti locali come il Tivano e la Breva. 

Il primo è un vento mattutino che scorre da nord verso sud con punte di velocità intorno ai 13/15 

km/h, arrivando a lambire le pendici dei monti circostanti fino a 200/300 metri di quota, mentre la 

Breva comincia a spirare da sud verso nord verso sera con velocità media intorno ai 8/10 km/h. 

La frequenza delle direzioni del vento è caratterizzata per la stragrande maggioranza da venti 

provenienti dai quadranti settentrionali (NW e WNW) tra i 290° e i 330°, mentre i quadranti WSW, 

W, SSW trai 201° e i 270° sono interessati da venti locali, brezze di valle e di monte, o da 

perturbazioni provenienti dai quadranti meridionali . 

Unôattenzione particolare alle punte massime (velocit¨ di picco) del vento che nel 2010 a raggiunto 

e superato i 132 km/h da NW. Due secondi massimi di oltre 122,8 km/h nel mese di agosto 2006 e 

106,2 km/h nel mese luglio 2009 ci indicano che la stazione anemometria è stata posizionata 

secondo le caratteristiche anemometriche della zona, e che il territorio di Menaggio è soggetto a 

possibili raffiche anche intorno ai 150 km/h, velocità molto elevate che possono causare danni 

importanti alle infrastrutture. 
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Tabella 1V anemometrica mensile stazione meteorologica di Menaggio 

Velocità media, velocità massima e frequenza della direzione 

Periodo Vel. Media Vel. Max Direzione 

media 

 Periodo Vel. Media Vel. Max Direzione 

media 2005 Km./h. Km./h.  2007/2008 Km./h. Km./h. 

luglio 5,2 59,4 WNW  dicembre-07 3,1 48,6 NW 

agosto 5,4 59,0 W   gennaio 2,8 72,7 WNW 

settembre 4,9 47,9 W   febbraio 3,1 43,6 WNW 

ottobre 3,4 38,5 NW  marzo 5,0 68,8 WSW 

novembre 3,5 41,4 NW  aprile 4,3 46,8 W  

Md anno 4,5      maggio 4,3 37,1 W  

      giugno 3,8 38,2 W  

     luglio 4,6 58,7 WNW 

Periodo Vel. Media Vel. Max Direzione 

media 

 agosto 4,4 46,1 WNW 

2005/2006 Km./h. Km./h.  settembre 3,9 85,0 WNW 

dicembre-05 3,8 46,4 NW  ottobre 3,7 54,4 WNW 

gennaio 3,4 45,0 WNW  novembre 3,1 45,7 NW 

febbraio 3,7 46,8 WNW  Media anno 3,8     

marzo 4,9 73,1 W       

aprile 5,2 59,0 W   Periodo Vel. Media Vel. Max Direzione 

media maggio 5,2 51,1 W   2008/2009 Km./h. Km./h. 

giugno 6,0 73,8 WSW  dicembre-08 3,5 52,2 WNW 

luglio 5,9 52,9 WSW  gennaio 2,5 47,2 NW 

agosto 5,2 122,8 WNW  febbraio 4,3 55,8 WNW 

settembre 4,2 33,1 NW  marzo 4,8 63,7 WSW 

ottobre 3,8 50,8 NW  aprile 4,5 52,9 W 

novembre 3,6 51,8 WNW  maggio 4,9 57,6 W 

Md anno 4,6      giugno 4,9 60,5 W 

      luglio 4,7 106,2 WNW 

      agosto 4,5 85,7 WNW 

Periodo Vel. Media Vel. Max Direzione 

media 

 settembre 4,1 56,9 NW 

 2006/2007 Km./h. Km./h.  ottobre 4,5 60,1 NW 

dicembre-06 2,5 39,6 NW  novembre 3,0 39,2 NW 

gennaio 3,4 73,4 NW  Media anno 4,2 106,2   

febbraio 3,3 54,7 NW       

marzo 5,2 57,6 SW  Periodo Vel. Media Vel. Max Direzione 

media  aprile 4,6 53,6 W   2009/2010 Km./h. Km./h. 

maggio 5,2 47,9 WNW  dicembre-09 3,8 80,6 NW 

giugno 4,6 45,7 W   gennaio 4,9 65,9 NW 

luglio 5,1 54,7 WNW  febbraio 5,1 63,0 WNW 

agosto 4,3 57,2 WNW  marzo 5,5 132,1 W 
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settembre 4,7 57,2 NW  aprile 5,0 51,8 WSW 

ottobre 3,9 55,8 WNW  maggio 5,3 57,6 W 

novembre 4,1 56,5 WNW  giugno 6,0 57,6 SSW 

Md anno 4,2      Media anno 5,1     

 

Temperature 

La temperatura media annua ha subito in circa 5 anni di osservazioni scarse variazioni con una 

massima di 13,7 °C ed una minima di 12,6°C. 

 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

2006 Luglio Giugno Agosto Settembre Maggio Ottobre Aprile Nov. Marzo Febbraio Dicembre Gennaio 

2007 Luglio Giugno Agosto Maggio Settembre Aprile Ottobre Marzo Marzo Febbraio Gennaio Dicembre 

2008 Agosto Luglio Giugno Settembre Maggio Ottobre Aprile Marzo Nov. Febbraio Gennaio Dicembre 

2009 Agosto Luglio Giugno Maggio Settembre Ottobre Aprile Marzo Nov. Febbraio Dicembre Gennaio 

(T1= mese più caldo; T12= mese più freddo ) 

 

Nella tabella delle sequenze dei mesi per temperature decrescenti sopra riportata si evince che i 

mesi più caldi alternativamente sono luglio ed agosto ed i più freddi risultano gennaio e febbraio 

mentre i mesi delle stagioni intermedie sono maggio, settembre, ottobre, aprile, mentre novembre 

e marzo tendono ad essere mesi freschi con le temperature media sotto di qualche °C rispetto 

quella annuale. Il periodo in esame ci rileva che in tutti gli anni dôosservazione abbiamo avuto 

temperature massime assolute superiori ai 35°C con due massimi di 37,8 °C il 23/07/2006 e 36,3 

°C il 19/07/07, mentre le minime assolute vengono registrate il 20/12/2009 con -6,3 °C e un 

secondo minimo di -5,8 °C il 30/12/2009; le stesse vengono registrate tra i mesi di dicembre e 

gennaio, come risulta dalla tabella delle sequenze mensili. 

Solo il mese di aprile rispecchia la media dellôintero periodo, mentre le medie uguali o inferiori a 5Á 

C si concentrano nei mesi di dicembre e gennaio, con solo il 2006 e il 2009 a febbraio. 

Riscontriamo le medie della massime al di sopra dei 20° C solamente i mesi di giugno, luglio ed 

agosto, mentre nel mese di settembre la temperatura media si attesta fra i 16/19°C. 

Solo in ottobre e novembre, per la bassa radiazione solare, la tempre tura media scende 

rispettivamente sotto i 15°C e i 10°C. 

Per quanto concerne lôescursione termica possiamo indicare una media pluriennale intorno ai 

10°C, con dei minimi da 4/6 °C nei mesi invernali e dei massimi intorno ai 15/17 °C durante il 

periodo estivo. Dai grafici stagionali si notano, soprattutto nei mesi invernali, alcuni picchi anomali 

sulle escursioni termiche e sulle temperature massime, dovute principalmente al fenomeno del 

vento di Fohn che talvolta porta le temperature massime oltre i 20/25°C, mentre le minime 

rimangono a livelli stagionali. 
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Riepilogo dati climatici caratteristici Menaggio    

  2006 2007 2008 2009 2010* 

T max annua (°C) 37,8 36,3 34,7 35,3 35,9 

T min annua (°C) -5,8 -3,0 -4,0 -4,0 -6,3 

Escursione annua max-min(°C) 43,6 39,3 38,7 39,3 42,2 

T media annua (°C) 12,6 13,7 13,0 13,6 12,6 

Precipitazione max giornaliera (mm) 83,0 59,0 95,0 107,4 79,8 

Precipitazione totale annua (mm) 959,8 1.112,6 1.933,2 1.610,4 1.258,8 

* dati parziali riferiti al periodo dal 01/12/2009 al 31/08/2010    

 

Anche se il periodo climatico osservato è estremamente breve, tentiamo di classificare il clima in 

base ai valori termici secondo quanto proposto da Pinna utilizzando i valori estremi della 

temperatura. Pinna ha voluto tracciare ben cinque climi temperati: 

Á sub-tropicale 

Á temperato caldo 

Á temperato sub-litoraneo 

Á temperato sub-continentale 

Á temperato fresco, 

Dai dati raccolti a Menaggio si pu¸ desumere che la tipologia climatica rientri in quello ñtemperato 

sub-continentaleò in quanto i valori rientrano nel seguente schema: 

1. la media annua oscilla tra i 12 e i 14°C  

2. i mesi con la temperatura media maggiore o uguale a 20°C  sono da 1 a 3 mesi; 

3. la media delle temperature del mese più freddo oscilla tra i -1 e i 4°C 

4. lôescursione termica annua ¯ superiore a 20ÁC. 

 

Rappresentazione grafiche delle grandezze fisiche dellôatmosfera indicate nel presente 

paragrafo: 

Á Temperature e precipitazioni stagionali 2006 

Á Temperature e precipitazioni stagionali 2007 

Á Temperature e precipitazioni stagionali 2008 

Á Temperature e precipitazioni stagionali 2009 

Á Temperature e precipitazioni stagionali 2010-10 

Á Temperature e precipitazioni anni 2006-2010 



GRAFICI TEMPERATURA ANNO 2006 - I 
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GRAFICI TEMPERATURA E PIOVOSITAô ANNO 2006 - II 
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GRAFICI TEMPERATURA ANNO 2007 - I 
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GRAFICI TEMPERATURA E PIOVOSITAô ANNO 2007 - II 

  


















































































































































































































































