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1.1 Dati Generali                                               TAV 1 

 

Comune di CAIRATE 
Via Monastero 10 – PROVINCIA DI VARESE 

Sindaco  Anna Pugliese 
Email Sindaco sindaco@comune.cairate.va.it  

Sito Web https://comune.cairate.va.it  

PEC segreteria.comunecairate@halleycert.it 
PEO ufficio.segreteria@comune.cairate.va.it 

Tel. Centralino 0331 362201 Fax 0331 311524 

Polizia Locale Via Monastero, 10 Tel.PL 0331 362201 int.8 

CAP 21050 COD ISTAT 012029 

COD Catastale B368 COM - Ambito Omogeneo 2 – Sede COM: Gallarate 

Ambito Territoriale Pianura - Terrazzamento Zona Sismica 4 – agMax 0,038514 

Superficie 11,26 Kmq  Immagine Inquadramento 

Abitanti 7843 10/2023 

 

Densità Abitativa  696 ab/Kmq 

Altitudine 
Min. 226 mslm  

Max. 325 mslm  

Coordinate  

(SR - WGS ’84) 

LAT 45° 41' 24,72''N 

LON 8° 52' 13,80'' E 

Distanza da Centro Varese  20 Km 

Comuni confinanti 

Lonate Ceppino N-E 

Tradate E 

Castelseprio N 

Carnago N-O 

Cassano Magnago O 

Fagnano Olona S 

Frazioni e altre località significative 

Denominazione e Km da 
centro 

Coord. WGS ’84 
LAT LON 

CAIRATE - - - 

Bolladello 3,5 45° 41' 14" N  08° 50' 35" E 

Peveranza 2,5 45° 41' 46" N 08° 51' 04" E 

Barlam 2 45° 41' 16" N  08° 53' 04" E 

Allodola 4 45° 41' 26" N  08° 50' 17" E 

    

    

    

 
SCHEDA PRIM – Regione Lombardia  SCHEDA Indicatori ISTAT 

https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/www.maprisk.it
https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/Tavole/Tav1-Inquadramento_Risorse_Infrastrutture.pdf
mailto:sindaco@comune.cairate.va.it
https://comune.cairate.va.it/
mailto:segreteria.comunecairate@halleycert.it
mailto:ufficio.segreteria@comune.cairate.va.it
https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/Allegati/Schede/PRIM_Cairate.pdf
https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/Allegati/Schede/Indicatori_Comune_Cairate.pdf
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1.2 Inquadramento Demografico 
Elenco degli Abitanti per Via1  

In caso di emergenza, qualora risulti necessario stimare o quantificare le persone esposte ad un determinato 

evento, occorrerà sommare alla popolazione residente (di seguito censita) anche quella non residente, fluttuante 

e senza pernottamento (lavoratori, visitatori, studenti, turisti, etc.). 

Di seguito si riportano alcuni grafici illustrativi riferiti a dati demografici del Comune di Cairate2: 

  

     

 Le persone non Autosufficienti3 

Durante un’emergenza l’assistenza prioritaria deve essere indirizzata alle persone non autosufficienti, cioè a quella 

fascia di popolazione fragile che necessita di un’assistenza e di attenzioni mirate a causa di particolari condizioni: 

disabilità, età avanzata o età infantile, malattia fisica o mentale, infortunio, etc.. Il reperimento e il mantenimento 

degli elenchi delle persone non autosufficienti è una procedura molto complessa e piuttosto delicata, essendo 

legata a dati personali sensibili nonchè soggetti a costante mutamento. Premesso ciò ha più senso, all’interno di un 

piano di protezione civile, piuttosto che stilare elenchi parziali, poco attendibili e non aggiornati, definire prassi, 

procedure dedicate e canali informativi prioritari per favorire la comunicazione con le persone non autosufficienti 

e con coloro che le affiancano prima e durante un’emergenza nonchè individuare a priori risorse utili che 

potrebbero servire in caso di necessità (es. mezzi speciali per evacuazioni, personale sanitario dedicato, etc.). 

PERTANTO TUTTE LE AZIONI E LE COMUNICAZIONI INDIRIZZATE ALLA POPOLAZIONE, CONTENUTE ALL’INTERNO 

DEL PRESENTE PIANO, IN PARTICOLARE ALL’INTERNO DEGLI SCENARI E DELLE PROCEDURE, DOVRANNO ESSERE 

INDIRIZZATE SEMPRE, IN VIA PRIORITARIA, ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. 

Risorse ed indicazioni preziose da questo punto di vista possono essere reperite all’interno del portale dedicato alla 

gestione delle emergenze per le disabilità: https://www.abiliaproteggere.net 

 
1 Dato soggetto a costante fluttuazione. L’Anagrafe comunale è in grado di fornire i dati anagrafici di dettaglio aggiornati 
2 Elaborazioni tratte da Tuttitalia.it https://www.tuttitalia.it/  
3Dato soggetto a fluttuazione costante, l’elenco aggiornato delle persone non autosufficienti è disponibile presso gli Uffici Comunali. Per 
ragioni di privacy non verranno pubblicati all’interno del Piano nominativi delle persone non autosufficienti. 

https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/www.maprisk.it
https://www.abiliaproteggere.net/
https://www.tuttitalia.it/
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POPOLAZIONE RESIDENTE – Anagrafe Comune di CAIRATE – Ottobre 2023 
 

Via Residenti Tot < 5 anni > 80 anni FRAGILI/NON AUTOSUFFICIENTI 

ABBIATE 5 0 1 0 

ADDA 15 0 1 0 

ADA NEGRI 13 0 1 2 

ALBA VICOLO 2 0 0 0 

ALBERTI 49 2 3 2 

ALFIERI 15 0 1 0 

ALLENDE 22 0 0 1 

ALLODOLA 21 0 4 1 

ANCONA 9 0 1 0 

ANFORELLI 89 3 2 6 

ANGERA 64 3 3 3 

ARIOSTO 16 1 0 1 

AOSTA 11 0 0 0 

ARNO 7 0 0 0 

ARONA 20 1 2 0 

ASTI 0 0 0 0 

AZIMONTI 30 1 2 0 

BATTISTI 67 4 0 2 

BECCARIA 57 1 0 4 

BELLINGERA 32 1 0 0 

BELLINI VICOLO 4 0 1 0 

BERGAMO 9 1 0 0 

BELLUNO 5 0 0 0 

BERTANI 73 2 4 2 

BOCCACCIO 18 0 0 1 

BOLASCA 1 0 0 0 

BOLOGNA 52 4 4 1 

BORDIGHERA 15 0 4 3 

BOZZA AL PONTE 65 1 6 7 

BOZZONI 87 6 11 2 

BRESCIA 16 2 1 0 

BRUGHIERE 7 0 0 0 

BUONARROTI 76 2 10 3 

BRENNERO 4 0 1 0 

CADORNA 29 2 1 0 

CAIROLI 51 1 4 2 

CAMPO DEI FIORI 114 3 4 4 

CARDUCCI 95 4 6 1 

CARLO PORTA 46 0 6 2 

CARNELLI 27 1 6 1 

CASCINA BARLAM 15 0 2 1 

CASCINA BIEL 23 3 0 0 

CASCINA SCENNA 16 0 1 1 

CASTELFIDARDO 54 4 0 2 

CATTANEO 89 2 6 3 

CAVOUR 103 3 4 2 

https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/www.maprisk.it
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Via Residenti Tot < 5 anni > 80 anni FRAGILI/NON AUTOSUFFICIENTI 

CERIANI 35 0 5 1 

CHIESA 11 0 1 0 

CODIGNOLA 10 0 3 0 

CERVI F.LLI 18 0 1 1 

COLOMBO 23 0 2 4 

COMO 120 8 11 3 

CONI ZUGNA 51 0 3 2 

CORRIDONI 164 6 10 2 

COSTA 17 0 2 0 

COSTA VIMA 1 0 0 0 

CROCE 16 0 4 1 

CROSTI 13 0 1 2 

CUNEO 30 2 2 2 

DANTE 145 5 9 4 

DA VINCI 26 0 5 2 

DE AMICIS 311 14 21 9 

DEI FIORI 26 1 3 2 

D’ORTA 24 0 1 0 

DELEDDA 9 0 0 1 

DELLE SELVETTE 12 0 1 1 

DON ADAMOLI 2 0 0 0 

DON MIRIANI 52 2 1 2 

FAENZA 105 3 2 0 

FERMI 75 3 7 5 

FORLI’ 8 0 0 0 

FORNASARI 61 1 10 0 

GARIBALDI 158 7 9 3 

GENOVA 8 0 0 0 

GIERE 19 1 3 0 

GIOVANNI XXIII 19 1 3 0 

GITTI 30 2 1 3 

GIULIO CESARE 14 1 2 0 

GOBETTI 31 1 0 1  

GORIZIA 4 0 0 2 

GRAMSCI 78 4 6 4 

INDIPENDENZA 50 1 2 3 

ITALIA PIAZZA 22 2 1 0 

JESI 3 0 0 0 

KENNEDY 37 1 2 2 

LAMBRO VICOLO 1 0 0 0 

LAVENO VICOLO 4 0 1 0 

LECCO VICOLO 14 1 3 2 

LEOPARDI 23 1 2 1 

LIBERTA’ 6 0 0 1 

LOANO PIAZZA 7 0 1 0 

LODI 19 0 1 0 

LONATE 54 4 0 2 

LUCCA 45 0 4 3 

https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/www.maprisk.it
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Via Residenti Tot < 5 anni > 80 anni FRAGILI/NON AUTOSUFFICIENTI 

LUINI 85 5 4 5 

MADONNINA 155 9 7 5 

MAGNONI 56 3 3 2 

MAMELI 68 4 1 6 

MANTOVA VICOLO 5 0 0 0 

MANZONI 133 1 17 5 

MARCONI 78 3 4 3 

MARSALA VICOLO 35 1 1 1 

MARTIRI 59 0 2 3 

MASCHERONI 100 3 3 3 

MATTEOTTI 135 5 10 4 

MAYER 49 2 1 0 

MAZZINI 132 4 8 9 

MESTRE 26 1 2 0 

MEUCCI 51 3 5 1 

MEZZANELLA 2 0 0 0 

MILANO 179 4 13 7 

MINCIO VICOLO 19 0 8 0 

MOLINA 133 2 8 5 

MONASTERO 26 1 0 2 

MONCUCCA 27 0 2 2 

MONTELLO 72 5 3 4 

MONTE ROSA 48 2 3 2 

MONTESSORI VICOLO 12 0 7 2 

MONZA 13 0 0 0 

MORAZZONE 8 0 0 0 

MORNERA 172 7 2 7 

MOZART VICOLO 10 1 1 0 

NENNI 7 0 0 0 

NOE’ PIAZZA 5 0 0 0 

NOEL 6 0 1 0 

OLONA 2 0 0 0 

OPIFICI 0 0 0 0 

PACE VICOLO 27 2 6 3 

PADRE MANSUETO 17 2 1 0 

PAGANINI 21 0 1 3 

PALERMO 46 1 4 2 

PAPA PAOLO GIOVANNI I 22 2 1 0 

PASCOLI 52 1 2 1 

PAVIA 24 1 3 1 

PELLEGRINI 26 0 6 2 

PETRARCA 0 0 0 0 

PIO XI PIAZZA 31 1 2 1 

PIRANDELLO 19 0 2 0 

PIRO’ 29 0 0 1 

PISA 0 0 0 0 

PO’ 6 0 0 0 

POLA 2 0 2 0 

https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/www.maprisk.it


 P I A N O  D I  P R O T E Z I O N E  C I V I L E  

C O M U N E  D I  C A I R A T E  ( V A )   
R E V I S I O N E  1      A G G I O R N . 0  

INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO 1.2 A N N O  2 0 2 3  

 

Pag 6  Dott. Angelo Campoleoni 

 www.maprisk.it 
 

Via Residenti Tot < 5 anni > 80 anni FRAGILI/NON AUTOSUFFICIENTI 

PONTIDA 17 1 2 2 

PREALPI 34 0 7 2 

PRIMO MAGGIO 66 1 7 1 

PUCCINI VICOLO 3 0 0 0 

IV NOVEMBRE 19 1 0 1 

REDIPUGLIA 27 1 0 0 

REGINA MANIGONDA 27 1 2 0 

RIALE VICOLO 4 0 0 1 

RIMEMBRANZE 7 0 2 0 

RIMINI 20 0 1 0 

ROMA 48 4 2 1 

ROSSA 23 0 2 4 

ROSSINI 34 0 5 2 

ROVIGO 24 0 2 1 

SAN CALIMERO 2 0 2 0 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 17 2 2 0 

SAN GIACOMO 116 3 7 9 

SAN GIOVANNI BOSCO 85 1 4 6 

SAN MARTINO 39 0 6 2 

SAN PIETRO 80 1 3 2 

SAN REMO 16 1 1 0 

SANT’AMBROGIO 36 3 2 0 

SAPORITI 17 0 1 1 

SAS DUL PUSTE’ 7 0 0 0 

SELVETTE 12 0 1 0 

SIENA VICOLO 37 0 0 3 

SILONE VICOLO 19 1 1 0 

SIRACUSA 23 1 2 3 

SOLFERINO 28 1 0 1 

SONDRIO 3 0 2 1 

SORRENTO 49 1 4 2 

STELLA VICOLO 35 1 4 3 

STRESA 26 0 3 2 

TAMAGNINO 22 0 1 1 

TASSO 14 0 1 0 

TENORE 16 0 2 2 

TERAMO 39 0 6 3 

TESOREGGI 127 4 3 3 

TOGLIATTI 1 0 0 0 

TORINO 10 0 2 0 

TOSCANINI 65 4 0 1 

TRENTO  6 0 1 0 

TREVISO 16 0 1 0 

TRIESTE VICOLO 14 0 1 1 

TURATI 5 1 0 0 

UGO FOSCOLO 24 1 1 3 

UNGARETTI VICOLO 10 1 0 0 

VALLASCIA 12 0 1 0 

https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/www.maprisk.it
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Via Residenti Tot < 5 anni > 80 anni FRAGILI/NON AUTOSUFFICIENTI 

VARESE 12 0 1 0 

VENEZIA 4 0 0 0 

XX SETTEMBRE 42 1 0 2 

VERDI 20 1 3 1 

VERGA 8 0 1 2 

VERGHE’ 18 0 3 1 

VERONA VICOLO 8 0 1 0 

VICENZA 35 1 2 0 

VIGNOLA 94 2 8 1 

VIORBA 73 2 8 3 

VENETO 70 4 1 1 

VIVALDI 34 2 2 0 

VOLTA 119 4 6 4 

SOTTO AL PONTE    1 

TOTALE 7.843 259 526 303 
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1.3 Inquadramento Urbanistico e Piani Territoriali Esistenti 4 
“Il sistema urbano di Cairate si sviluppa attorno ai tre nuclei principali, il capoluogo, Cairate, e le due frazioni 

Bolladello e Peveranza, nonche’ con insediamenti produttivi lungo la Valle dell’Olona e lungo la SP12. La forma degli 

insediamenti, dapprima compatta attorno ai nuclei storici, appare oggi piuttosto irregolare, con lo sviluppo urbano 

più recente che ha portato i tre nuclei a svilupparsi in un primo momento lungo gli assi viari principali e verso i 

comuni limitrofi (in particolare Fagnano Olona e Cassano Magnago) e, successivamente, a riempire i terreni vuoti 

tra Cairate e le frazioni (processo questo avviato, ma ancora ben lungi dall’essere giunto a compimento). Il nucleo 

centrale, Cairate e sorto su una altura lungo la valle Olona e si è sviluppato, probabilmente per necessità militari, 

parallelamente al castrum Castelseprio. Bolladello e Peveranza sono localizzati invece originariamente sulla destra 

del torrente Tenore a cavallo di un importante asse infrastrutturale che collegava già in epoca romana Novara a 

Como: Bolladello è stato in epoca medievale importante snodo commerciale e località estrattiva. Peveranza, poco 

a nord di Bolladello, rivestiva finalità militari, come baluardo meridionale del sistema fortificato di Castelseprio. 

L’espansione del tessuto urbano è avvenuta in maniera piuttosto irregolare lungo i tracciati che congiungevano i 

tre nuclei antichi ai campi coltivati e solo in epoche più recenti secondo una maglia urbana ortogonale. Gli 

agglomerati sono costellati da numerosi lotti edificati; i margini risultano spesso sfrangiati con ampie penetrazioni 

nello spazio aperto; molto spesso non esiste un vero e proprio “limite”, ma solo recinzioni e volumi accessori più o 

meno precari. Tale frammentazione degli aggregati urbani e rilevante ai fini della programmazione e gestione delle 

reti dei sottoservizi, rende gli insediamenti sparsi e distanti più complessi da raccordare e da collegare. I nuclei 

produttivi principali si localizzano nelle porzione di territorio situate ad Est, nella Valle Olona, e a sud presso la 

direttrice della SP 12. Gli insediamenti più densi si sviluppano longitudinalmente al fiume Olona, con due aree 

occupate da cartiere dismesse. Gli altri insediamenti produttivi sono invece di dimensioni più contenute e 

variamente dislocati, con capannoni isolati più recenti che si alternano a brevi tratti di campagna lungo entrambi i 

lati dell’asse viario della SP 12 (alcuni sul terrazzamento ad est dell’Olona), un nucleo più addensato a sud della SP12, 

tra Bolladello ed il confine con Fagnano O., ed altri impianti sparsi attorno (e talora interni) ai 3 nuclei abitati 

principali. Il sistema dei servizi esistenti, analizzato dal Piano dei Servizi, si articola nell’armatura urbana dei 3 nuclei 

abitati, con le principali strutture civiche, scolastiche e culturali poste al centro o ai margini del centro storico di 

Cairate, ma con una discreta presenza anche decentrata in Peveranza e Bolladello; tra questi due abitati e localizzata 

la principale attrezzatura sportiva comunale, mentre il verde attrezzato di quartiere scarseggia (così anche i 

parcheggi), compensato dalla facile accessibilità al verde agro-forestale, in parte già fruibile per usi ludici-

ricreativi….. Salvo poche eccezioni, le principali tipologie individuate all’interno del tessuto urbano di Cairate sono 

le seguenti: Corti lombarde; Ville singole; Edifici a schiera; Edifici pluriplano.” 

Di seguito si riportano alcuni dati riferiti al censimento generale ISTAT 2011 sul territorio comunale sulle abitazioni.  

EDIFICI RESIDENZIALI – DATI CENSIMENTO ISTAT 2011 

Numero di edifici residenziali (valori assoluti) per epoca di costruzione  

1918 e 
precedenti 

1919-
1945 

1946-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2005 

2006 e 
successivi 

TOT 

170 119 241 453 305 97 87 61 45 1578 

 
4 Tratto da Comune di Cairate, PUGSS  – 2013 

https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/www.maprisk.it
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Tipologia costruttiva edifici residenziali 

muratura portante calcestruzzo armato diverso da muratura portante, calcestruzzo armato TOT 

457 598 523 1578 

Beni Culturali e di Tutela 

Nel territorio di Cairate sono presenti edifici di elevato valore storico, in particolare Il Monastero dell'Assunta in 

Cairate che risale alla prima metà dell'VIII secolo. 

PGT vigente e Aree di Trasformazione Previste 

Da un incrocio di primo livello tra le Aree-Ambiti di Trasformazione previste all’interno del PGT – Piano di Governo 

del Territorio di Cairate, estrapolate dal Geoportale di Regione Lombardia e le aree a rischio perimetrate, risultano 

i seguenti Ambiti intersecanti: 

Ambito PGT Mappe PGRA – Altre Aree Rischio Area Intersecante di Alta Pericolosità 

AT_R Reticolo Principale – Tenore 8367mq 

 

https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/www.maprisk.it
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1.4 Infrastrutture e Reti dei Servizi Essenziali  

1.4.1 Rete Stradale 

Il territorio di Cairate è attraversato dalle seguenti reti stradali di livello sovralocale: la SP12 che attraversa Cairate 

in senso E-O lungo il confine sud e che collega da un lato Cassano Magnago e dall’altro la SP19 e Tradate, la SP2 che 

attraversa il centro di Cairate diramandosi dalla SP12 in senso N-S lungo il fiume Olona e collega Cairate a Lonate 

Ceppino, la SP42 che si dirama dalla SP2 sempre in senso N-S e collega Cairate a Castelseprio e Gornate O.. Lungo 

la SP12 è presente un viadotto che sormonta il fiume Olona, soggetto ad allagamenti a seguito di forti piogge a 

causa di un avvallamento della struttura e dall’insufficiente capacità delle caditorie di drenare le acque. 

Di seguito si riportano le principali infrastrutture viarie che attraversano il territorio comunale: 

Strade principali 

di collegamento 

COD Da A Lunghezza Tratto Zona manutenzione  

SP2 Cassano M. Cairate 2,5 Km 

III Zona Prov. VA SP12 Venegono Sup. Busto Arsizio 4,5 Km 

SP42 Cairate Lozza 2 Km 

In località San Calimero-Allodola (Bolladello) sono presenti strade ad elevata pendenza (via Cavour, via Allodola, via San Calimero, 

via Cascina Noel) provenienti dai versanti collinari che sono soggette a ruscellamenti consistenti durante forti piogge. 

1.4.2 Rete Ferroviaria 

Cairate non è attraversato dal linee ferroviarie , il tracciato più vicino si trova a circa 2, 5 Km in comune di Tradate. 

1.4.3 Trasporto pubblico su gomma 

Il Consorzio Trasporti Pubblici Insubria e la società STIE gestiscono il trasporto pubblico via bus. Le linee che 

interessano il Comune di Cairate sono le seguenti: 

Linea Gestore  

N27 –  Varese –  Carnago -  Castelseprio  Autolinee Varesine: https://www.ctpi.it 

360 H611–  Gal larate –  Fagnano O.  

https://www.gruppostarlodi.it  360 H612 Bosto A.  –  Cassano M.  

950 Tradate -  Gal larate 

1.4.4 Servizio di Navigazione 

Non esistono servizi di navigazione lacuale in Comune di Cairate, non essendo presenti bacini idrici navigabili. 

  
1.4.5 Rete e Punti per l’Approvvigionamento Idrico: Acqua Potabile 

La situazione dell’approvvigionamento idropotabile del Comune di Cairate è attualmente assicurata dall’utilizzo di 

tre pozzi: quello di Via Palermo, quello di Via Angera e da un pozzo di proprietà SOGEIVA ubicato in Comune di 

Lonate C. nell’Ex-Cartiera Mayer. I pozzi comunali di Bolladello e Peveranza sono da tempo dismessi, mentre il pozzo 

https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/www.maprisk.it
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di via Lucca, escluso dalla rete per inquinamento, è attualmente utilizzato da privati a scopo industriale...5 La falda 

idrica che interessa il territorio comunale, è stata interessata in passato (anni ’90) da fenomeni di contaminazione 

diffusa. Studi più recenti confermano la situazione di attenzione (pozzo di via Lucca inattivo proprio per questi 

fenomeni), evidenziando comunque un trend di miglioramento.6 

Attualmente il gestore della rete idrica è Alfa Srl. Per i dettagli si rimanda alla Tavola del PUGSS o al WebGis 

https://comuni-sit.acquedilombardia.it    

 
Rete Idranti 

La Rete degli Idranti è mappata all’interno della Tav. 1 

 
1.4.6 Rete del Gas  

La società incaricata per la rete di distribuzione gas sul territorio comunale è GEI Srl. Per i dettagli si rimanda alla 

Tavola del PUGSS 

 1.4.7 Rete Fognaria e Depurazione 

“Il sistema fognario dl Comune di Cairate è costituito da una fognatura di tipo misto con tubazioni di materiali 

disomogenei realizzata con tratti a gres ceramico, cemento e PVC. Gli scarichi idrici superficiali avvengono, nel 

torrente Tenore, dagli sfioratori di piena di via Mestre, via Torino, via Cattaneo e via Carducci, nel fiume Olona, da 

via XX Settembre e da via Crosti/via Sorrento.” Negli ultimi anni sono stati realizzati diversi interventi lungo la rete.” 

Le acque reflue, secondo di dati di Alfa Srl, gestore del sistema fognario e del servizio di depurazione vengono 

conferite all’impianto di depurazione di Cairate. Per i dettagli si rimanda alla Tavola del PUGSS o al WebGis 

https://comuni-sit.acquedilombardia.it    

 
1.4.8 Rete Elettrica e Illuminazione  

Il Gestore della Rete Elettrica per il Comune di Cairate è Enel Distribuzione- ora E-Distribuzione mentre la gestione 

della Rete di Illuminazione fa capo a Enel X- Ex Enel sole. E’ presente un Elettrodotto di Alta Tensione, gestito da 

Terna Spa che attraversano in senso E-O il territorio comunale. Per i dettagli si rimanda alla Tavola del PUGSS 

 
1.4.9 Rete Telecomunicazioni  

La rete di telecomunicazioni è gestita da TIM-ex Telecom Italia e da Fastweb. Da database ARPA Castel, risultano 

installati i seguenti ripetitori di telefonia mobile in Comune di Cairate: 

- Wind3-ILIAD: Via Rimini- Via Opifici, 7,   

- VODAFONE-TIM: Via Nenni, 8,  

- Wind3-ILIAD: Via Garibaldi, 40 

I numeri telefonici dei Gestori delle Reti Comunali di Servizio sono inseriti nelle Rubriche della Sezione 3  

 
5 Comune di Cairate, Studio componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT – Congeo – 2013 

6 Comune di Cairate PUGSS – 2013  
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1.5 Risorse   

1.5.1 Aree di Emergenza 

Le Aree di Emergenza, all’interno di un Piano di Protezione Civile, devono rispettare il requisito fondamentale della 

sicurezza, devono cioè essere localizzate in zone sicure, per il rischio considerato. Esse si distinguono in: 

 
AREE DI ATTESA 

Le Aree di Attesa, sono luoghi “sicuri” in cui la popolazione si raccoglie in occasione di evacuazioni preventive o 

successivamente al verificarsi di un evento calamitoso, presso cui riceve le prime informazioni e i primi generi di 

conforto. Devono soddisfare requisiti di: 

A. Sicurezza (non devono essere esposte al rischio per cui è prevista l’evacuazione); 

B. Accessibilità (devono poter essere raggiunte a piedi in modo rapido e sicuro); 

C. Adeguatezza (devono essere di adeguate dimensioni (≥ 1 mq x persona), meglio se poste nelle vicinanze di struttura 

di accoglienza presso cui assistere nell’immediato la popolazione evacuata); 

D. Riconoscibilità (devono essere spazi riconoscibili (piazze, parcheggi, spazi pubblici cittadini, etc.), indicati con 

precisione e chiarezza alla popolazione, anche mediante esercitazioni e la divulgazione di materiale informativo, 

nonché di adeguata segnaletica). 

Gli spazi definiti nel presente piano rimangono indicativi, la scelta dell’area di attesa dipende perlopiù dal tipo di 

emergenza che è in atto e dalla zona urbana colpita. Ci sono aree di attesa che non sono idonee per tutti i tipi di 

emergenza. Il criterio principale che è stato utilizzato per l’individuazione delle aree di attesa è la dislocazione 

spaziale delle stesse (individuare un’area di attesa di riferimento per ciascun settore urbano – localita’/frazione comunale). 

Il Sindaco, d’intesa il COC ed eventualmente con il Prefetto, confermerà o definirà di volta in volta, in base alla 

realtà contingente e alla reale necessità, le aree di attesa. 

ID Denominazione Zona-Località Indirizzo Idoneità rischi Immagine 

A1 
Parcheggio 
municipio 

Cairate Nord 
Est 

Via Monastero Idoneo 

 

A2 
Parcheggio 
Cimitero 

Cairate Nord 
Ovest 

Via San Martino Idoneo 
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A3 
Parcheggio 
scuole primarie 

Cairate Sud Via Manzoni Idoneo 

 

A4 
Sagrato - Piazza 
della chiesa nel 
punto rialzato 

Peveranza 
P.za Papa 
Giovanni Paolo 
II 

Idoneo punto 
rialzato della 
piazza – no via 
Cattaneo e 
Castelfidardo a 
rischio piena 
Rio Vigan  

 

A5 
Piazza della 
Chiesa 

Bolladello Piazza Pio XI Idoneo 

 

A6 
Parcheggio 
Asilo Nido 

Bolladello Sud Via Vignola 

Valutare 
idoneità in caso 
di piena Rara – 
torrente Tenore 

 

A7 
Parcheggio 
Campo Sportivo 

Peveranza - 
Bolladello 

Via Garibaldi Idoneo 

 

A8 
Parcheggio 
supermercato 
Eurospin 

Bolladello Sud 
– zona 
industriale 

Via Como/Via 
Palermo - SP 

Valutare 
idoneità in caso 
di piena Rara – 
torrente Tenore 
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AREE DI ACCOGLIENZA-RICOVERO 

Aree in cui verrà sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la propria casa, per periodi più o meno lunghi 

a seconda del tipo di emergenza (da pochi giorni a mesi). Si possono distinguere tre tipologie di aree di accoglienza: 

- STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (Si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere 

la popolazione (palestre, scuole, oratori, capannoni, centri sportivi, etc.). Devono essere strutture dotate di servizi 

essenziali (riscaldamento, servizi igienici, docce). Spazio minimo per persona richiesto: 5 mq 

- TENDOPOLI (Campi tenda che possono servire per l’accoglienza di alcuni giorni-qualche settimana. Allestire una 

tendopoli per molte persone (> 50) è un’opera che richiede tempo e personale addestrato in precedenza, soprattutto se il 

numero di tende da erigere è elevato. Una volta individuate in sede di pianificazione le aree idonee in situazioni di 

emergenza, il Comune dovrà prevedere la realizzazione degli impianti di base necessari al funzionamento delle aree stesse 

(fognatura, rete elettrica, rete idrica). Il raggiungimento delle aree individuate dovrà essere agevole anche per mezzi di 

grandi dimensioni (camion porta container e gru) e le vie di accesso non asfaltate dovranno essere protette da materiali (es. 

ghiaia) che impediscano lo sprofondamento dei mezzi. 

- INSEDIAMENTI ABITATIVI DI EMERGENZA (Spazi aperti per installazione di container o moduli abitativi di 

emergenza che devono servire alla popolazione che rimane senza casa per periodi lunghi. I criteri di scelta dei siti in 

cui erigere questi insediamenti sono equivalenti a quelli indicati per le tendopoli. 

L’approvvigionamento dei materiali necessari all’allestimento delle aree di accoglienza (tende, brande e coperte), 

può avvenire contattando le strutture operative provinciali, regionali o statali responsabili della fornitura, 

solitamente tramite i COM e CCS (Funzione 5 - Materiali e Mezzi) – Vedi Sezione 3. 

Le indicazioni di massima sulle dimensioni delle tendopoli, secondo gli standard internazionali dell’UNHCR (United Nations 

High Commissioner for Refugees) sono i seguenti: lo spazio medio per persona in un campo di accoglienza è di 45 mq, 

comprensivi delle aree comuni e dei servizi necessari (servizi igienici, cucine) bisogna tener conto che alcune funzioni (aree 

parcheggio e stoccaggio delle merci) non sono standardizzabili e possono essere riviste in caso di esigenze particolari (es. 

presenza di aree limitate). Le dimensioni standard dei container, per un nucleo di 4 persone, sono solitamente di 12 x 3m 

(circa 36 mq), mentre la superficie complessiva, comprensiva delle aree di rispetto-pertinenza, possono variare dai 110 a 220 

mq ciascuno, a seconda della disposizione dei moduli. Tali superfici sono da ritenersi indicative.  

Per ulteriori dettagli su criteri, distribuzione e disegno delle Aree di Emergenza, si rimanda alle apposite Direttive 

e Manuali redatti da Dipartimento di PC (DPCM 44 del 23/02 2005) e Regione Lombardia (Manuale da Campo). 

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 

ID Denominazione Località  Indirizzo/Tel Dotazione Servizi Immagine 

R1 
Palestra  
Comunale 

Peveranza 

Via Cadorna, 1 

Tel.  

0331 312548 

 Servizi Igienici 

 

 Parcheggio 

 Spogliatoi 

 Ex Scuola adiacente 

 Circa 500 mq  
Accessibilità buona. DA 
VALUTARE IDONEITA’ 
INCASO DI PIENA 
TORRENTIZIA – Situata tra 2 
tratti intubato di torrenti 
minori 
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R2 
Tensostruttura 
Scuole primarie 

Bolladello 

Via dei 
Tesoreggi 
 
Tel.  
 

 Servizi Igienici 

 

 Spogliatoi-Docce 

 250 mq circa 

 Parcheggio  

 Scuola adiacente 

Accessibilità buona 

R3 
Area Feste – 
centro sportivo 

Bolladello - 
Peveranza 

Via Matteotti-
via Garibaldi 
Tel.  
 

 Servizi Igienici 

 

 
Spogliatoi-Docce 
centro sportivo 

 300 mq circa 

 Parcheggio  

 Salone-cucina  

 
Centro sportivo 
adiacente 

Accessibilità ottima 

R4 Oratorio  Cairate 

Via Corridoni 
 
Tel.  
0331 360175 

 Servizi Igienici 

 

 Spogliatoi-Docce 

 800 mq circa tot 

 Parcheggio  

 Salone-cucina  

 Campi sportivi 

Accessibilità discreta 

R5 Oratorio  Bolladello 

P.za Pio XI 
 
Tel.  
0331 360175 

 Servizi Igienici 

 

 Spogliatoi-Docce 

 15000 mq circa tot 

 Parcheggio  

 Salone-cucina  

 Campi sportivi 

Accessibilità discreta 

TENDOPOLI – INSEDIAMENTI ABITATIVI DI EMERGENZA 

ID Denominazione Località  Indirizzo/Tel Dotazione Servizi Immagine 

T1 

Centro sportivo 
e Area Feste (in 

gestione società 
Varesina Calcio) 

Bolladello  

Via Matteotti-

via Garibaldi 

Tel.  
0331 362201 

 Servizi Igienici 

 

 Illuminazione 

 Spogliatoi-Docce 

 Recintato 

 30000 mq totali 

 Parcheggio  

 Prato e sintetico 
Accessibilità ottima 

T2 
Campo 
Sportivo 

Cairate 

Via San Martino 

Tel.  
0331 362201 
 

 Servizi Igienici 

 

 Illuminazione 

 Spogliatoi-Docce 

 Recintato 

 6000 mq totali 

 Parcheggio  

 Prato erba 
Accessibilità buona 

https://d.docs.live.net/1c460a1c8f7bbff1/PPC_Cairate/PPC/www.maprisk.it


 P I A N O  D I  P R O T E Z I O N E  C I V I L E  

C O M U N E  D I  C A I R A T E  ( V A )   
R E V I S I O N E  1      A G G I O R N . 0  

AREE, STRUTTURE E RISORSE DI EMERGENZA 1.5 A N N O  2 0 2 3  

 

Pag 16  Dott. Angelo Campoleoni 

 www.maprisk.it 
 

 

 

 
AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI (Estrapolate da Piano Provinciale) 

Luoghi di raccolta di uomini, mezzi e materiali necessari alle operazioni di soccorso, individuati in zone strategiche 

rispetto ai possibili scenari la cui gravità richiede l’intervento delle strutture operative dei livelli di coordinamento 

superiori. È opportuno, ove possibile, che tali aree siano prossime a strutture coperte che possano ospitare i soccorritori e 

le attrezzature e ad importanti snodi stradali. Solo la pianificazione regionale, provinciale/Città metropolitana/Ente area vasta 

e di ambito prevedono l’indicazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse dove dovranno trovare 

sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali 

aree devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, dotate di servizi 

idrici, elettrici e fognari, possibilmente prossime a strutture coperte che possano ospitare i soccorritori. 

ID Denominazione Comune-Località Indirizzo Note  

S1 CPE Gallarate  Gallarate  Via degli Aceri  

S2 Zona Commerciale Sempione  Sumirago SS3  

S3 Centro sportivo Casorate S. Casorate Sempione Via Roma, 98  

S4 Sede Prociv ABI Jerago con Orago  P.za Don Mauri  

S5 Area Sportiva Varese Masnago Inserita in Piano Emergenza Diga Olona 

S6 CPE – Provincia di Varese Malnate Fontanelle Inserita in Piano Emergenza Diga Olona 

 
ZAE: ZONE PER ATTERRAGGIO DI ELICOTTERI IN EMERGENZA 

Corrispondono ad avio-elisuperfici omologate ENAC o ad elisuperfici occasionali/di fortuna, cioè aree di 

dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di atterraggio e di decollo con 

seguenti requisiti: 

- Requisiti primari  

• dimensione: area quadrata o circolare con lato/diametro 2 volte il fuoritutto dell’aeromobile (max estensione pale 

all’esterno della sagoma del velivolo). Almeno 25 m di lato o diametro;  

• superficie: pianeggiante (pend. max 5%), dura a suff., pulita da polvere, oggetti e detriti; 

• ostacoli: almeno in una direzione per il decollo, posta controvento non devono essere presenti alberi, elettrodotti, 

ciminiere, tralicci, cavi aerei ed altri ostacoli rilevati.  

- Requisiti secondari:  

• identificazione della piazzola con lettera H (posizionamento pattini al suolo); 

• delimitazione, anche temporanea, con paletti di max 25 cm di altezza, colorati di arancione;  

• installazione di manica a vento posizionata in zona sicura e libera da ostacoli; 

è possibile segnalare il perimetro dell’elisuperficie con luci, non orientate verso il cielo. 
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1.5.2 Altre Risorse e Strutture Strategiche 

STRUTTURE Denominazione Indirizzo  Caratteristiche Tel 

 

Alberghi- 

Strutture Ricettive 

Locanda al Ponte via per Abbiate, 10 B&B 0331360053 

B&B La Canonica Via Jesi, 3 B&B 3518233914 

    

 Asili–Scuola Infanzia 

Asilo nido Fiordaliso Via Vignola  0331310562 

Scuola Infanzia Via Crosti  0331360910 

Scuola Infanzia sacro cuore Peveranza - Via Matteotti, 43  0331310540 

Scuola Infanzia Bolladello – Via G.Rossa  0331310780 

 Scuole 

Scuola Primaria Signorelli Via Manzoni, 2  0331 843068 

Scuola Primaria Don Milani Bolladello-Via A.Carnelli, 3  0331310270 

Scuola Secondaria primo grado Via Vittorio Veneto, 12  0331 360100 

 Oratori  Oratorio - Parrocchia 
Cairate – Via Corridoni 

0331.311081 
Bolladello – P.za Pio XI 

ALTRE RISORSE Denominazione Indirizzo Tel 

 Aziende di trasporto  

Autolinee Varesine 
Varese – Via Bainsizza 27 0332 731110 

Bardello - Via Marconi, 26 0332 731110 

FNMA 
Saronno – via Gorizia 02 961921 

Tradate – Via Europa, 6 0331 840036 

 Farmacie Farmacia 
Cairate – via Corridoni, 5  0331 360870 

Bolladello - Via De Amicis, 36 0331 310045 

NON sono presenti a Cairate avio-elisuperfici omologate ENAC. Si identificano le seguenti aree che potrebbero 

essere utilizzate quali elisuperfici temporane/occasionali. La presenza di aree libere pianeggianti, sparse sul 

territorio, consente di disporre di ulteriori opzioni per atterraggio occasionale di elicotteri. 

ID Denominazione Località Indirizzo Altitudine Coordinate N Coordinate E 

E1 Campo sportivo Cairate 
Via San 

Martino 
270 mslm 45° 41' 22.92"  08° 52' 00" E 

E2 Prato  Bolladello Via Garibaldi 270 mslm 45° 41' 36" N  08° 51' 06" E 

 
Infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza 

Oltre all’indicazione degli impianti di smaltimento che di recupero inerti e di stoccaggio, è necessario individuare le aree 

presso le quali sia possibile attrezzare siti di deposito temporaneo, cave inattive, impianti di trattamento chimico, fisico, 

biologico di veicoli a fine vita e depuratori. È opportuno indicare eventuali procedure per le soluzioni gestionali (raccolta, 

trasporto e destinazione finale) dei rifiuti prodotti in emergenza o di eventuale inquinamento delle matrici ambientali, 

nonché convenzioni stipulate con i gestori individuati per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti e delle acque. 

Denominazione Gestore Comune-Località Recapito 

Piazzola Ecologica S.I.ECO. Srl Cairate – Via Milano 800 677 644 

Depuratore  Alfa Srl Cairate - via Praboscieri 800 434 431 
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 Uffici postali Poste Italiane Via Mazzini, 2 0331 360900 

 Benzinai 

Q8  Via per Abbiate (S.P.12) 800 010 808 

Eldagas Via Monte Rosa 342 8768080 

IP Via Como 800 987 887 

IP  Via Dante, 44 (S.P 2) 0331 360512 

   

 
Supermercati Negozi 
alimentari 

IN’s Via Ariosto 375 5602371 

Prestofresco Via Como,63 0331 311686 

Italmark  Via Como, 22 0331 1816191 

Eurospin  Via Bergamo  

   

 
Edilizia, scavi, 
Materiale edile 

F.lli Mara S.r.L. Via Pietro Nenni, 6 0331 361350 

Zocchi scavi e demolizioni Via San Giacomo, 9 0331 311065 

Menegaldo Lonate C.  

Impresa Edile A.M.C. S.r.l. Bolladello - Via Carducci, 41 0331312529 

   

   

 
Aziende Agricole - 
Giardinaggio 

Azienda Agricola il Pascolo  
Strada vicinale dei 
Boschetti 

328 2522539 

S.A.S Andreetta Alessandro  Via San Giovanni Bosco, 10  

Gottardello allevamento Allevamento capre Via Lucca, 20 0331 360289 

Maneggio Parisi Maneggio Via Cascina Gitti 3386684252 

    

    

 Altro 

Cartiera Fornaci Cartiera Fagnano O. – Fraz. Fornaci 0331 617164 

Montalbetti Lavorazione Ferro Via C.Porta, 8 0331 310110 

Elca Trasporti Srl Pulizia ferrocisterne Via Milano, 67 0331310890 

DmC Arredamento Falegnameria Via San Giacomo,21 0331 310959 

    

    

    

    

1.5.3 Mezzi, Materiali ed Attrezzature in dotazione 

Mezzi e Materiali in dotazione per fronteggiare le emergenze 

El
e

n
co

 a
gg

io
rn

a
to

 a
l 

1
0

/2
0

2
3 

Comune di CAIRATE 
 

INDIRIZZO 

MAGAZZINO 
Comunale e GPC – Via Milano 

MEZZI 

COD Dip. PC Tipologia  Nome Caratteristiche Gestore N° 

D 1.8 
 

Mezzi trasporto 

persone/Autobus 

/Automezzi 

    

    

    

Mitsubishi L200  GCPC 3 
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D 1.9 
 

Fuoristrada – Pick Up     

D 1.5 
 

Autocarri, Furgoni 
IVECO DAILY 35/E4  GCPC 1 

    

D 1.7 
 

Mezzi speciali, Altri 

mezzi, rimorchi 

    

    

D 2.1 
 

Mezzi movimento terra     

D 2.6 
 

Mezzi Antincendio Modulo AIB Installato su Pickup GCPC 1 

ATTREZZATURE 

D 

2.11.7

/1  
Idrovore, Motopompe 

Motopompa HONDA  WT20XKA GCPC 1 

Pompa immersione  piccola GCPC 2 

Pompe elettriche Ad immersione GCPC 2 

D 2.1 
 

Materiali AIB: soffiatori, 

Vasche, Manichette, etc. 

Soffiatore   1 

Manichette e lance varie GCPC  

    

D 2.12 
 

Gruppi Elettrogeni 

Generatore Benzina 4Kw GCPC 1 

Generatore Benzina 3Kw GCPC 1 

Generatore 1Kw GCPC 1 

D 2.13   
Fari, Corpi illuminanti 

Torre Faro  GCPC 3 

Torre Faro Gimax GCPC 1 

Torce Con attacco auto GCPC 1 

D 4.1   
Radio e Telecom. 

Antenna radio Palo 10 m GCPC 1 

Radio portatili  GCPC 10 

Radio veicolare Su Pickup GCPC 1 

D 

2.14.7  
Sacchi di Iuta     

D 2.14 
 

Attrezzi da lavoro vari: 

Motoseghe, Badili, etc. 

Motoseghe  GCPC 2 

Decesplugliatore   GCPC 4 

Tagliasiepi  GCPC 1 

Roncola  GCPC 3 

Scure  GCPC 1 

Ascia  GCPC 1 

Tirfor  GCPC 1 

Saldatrice  GCPC 1 

Trapano  GCPC 1 

Levigatrice  GCPC 1 

Compressore  GCPC 1 

Idropulitrice  GCPC 1 

Pale da neve  GCPC 9 

Badili  GCPC 3 

Forche  GCPC 4 

Rastrelli  GCPC 4 

Picconi  GCPC 4 
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Transenne e segnaletica 
Birilli segnalazione  GCPC 7 

Trensenne estendibili GCPC 4 

 
 

Altro (tende, brandine, 

cucine da campo, tavoli, 

etc.) 

Gazebo  GCPC 1 

    

    

    

Convenzioni con ditte private per la fornitura di mezzi o servizi durante l’emergenza 

Nome Ditta Risorsa fornita Descrizione risorsa Indirizzo  TEL reperib. 

     

     

     

1.5.4 Volontariato di Protezione Civile 

Denominazione Tipologia Volontari Indirizzo della sede Contatti  

 

Gruppo 
Comunale di 
Protezione Civile 

Gruppo 

Comunale  
16 Cairate – P.za Libertà,7 342.5901457 

1.5.5 Altre Associazioni  

Denominazione Settore  Indirizzo Sede Numero Reperibilità 

 ANA Cairate e Bolladello Sociale Via Angera, 36 0331360116  

 GEV Plis Insubria Olona Ambientale P.za Libertà 3383608760  

 Proloco Promozione Territoriale Via Molina, 6 3451018929  

 Caritas Sociale Via Corridoni, 11 3515544427 

 CAI Sportiva   
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1.6 Inquadramento Geologico e Geomorfologico 
“Il centro abitato di Cairate e le due frazioni di Bolladello e Peveranza sorgono sulle piane fluvioglaciali (rissiana e 

mindelliana per gli autori), mentre il settore collinare Nord-occidentale del territorio è per lo più occupato da 

vegetazione spontanea: querce, pini silvestri, già presenti in epoca antica, e robinie….. Il territorio studiato si 

inserisce in un contesto geologico denominato di anfiteatro glaciale, formatosi per il susseguirsi, durante l’intero 

Pleistocene, di più episodi glaciali, che regolarmente hanno raggiunto tali aree. L’anfiteatro glaciale del Verbano, 

come tutti quelli presenti ai piedi delle principali valli alpine, si sono formati in aree di pianura per accumulo e 

successiva erosione di materiali detritici contenuti all’interno della massa glaciale….Per quanto riguarda l’analisi 

geomorfologica sono state individuate le seguenti forme: 

FENOMENI GRAVITATIVI DI VERSANTE: In questo gruppo di processi sono inclusi tutti quei fenomeni che interessano 

prevalentemente i versanti e sono innescati dall’azione prevalente della gravità. Nell’ambito dell’area rilevata sono 

stati individuati fenomeni di dissesto, ubicati soprattutto lungo i fianchi delle principali incisioni vallive (Valle Olona, 

Torrente Riale, Valle Pozzolo, etc.); si presentano sotto forma di lenti movimenti di soliflusso delle coperture eluvio-

colluviali... Il termine soliflusso sta ad indicare un generale scorrimento verso valle della coltre detritica superficiale, 

per effetto combinato della gravità e della saturazione in acqua, con velocità di qualche millimetro l’anno.  Inoltre 

sono stati anche riconosciuti limitati franamenti, in genere non fedelmente cartografabili alla scala di lavoro; 

l’elemento di maggior rilievo è costituito da una frana di tipologia complessa lungo via Barlam (Valle Olona), nella 

quale si verificano fenomeni di scivolamento di detrito e crolli dalle pareti rocciose. 

ORLO DI SCARPATA PRINCIPALE: Con questo termine si è voluto rappresentare tutto il ciglio della scarpata della 

Valle Olona, soggetto ad evoluzione per lento arretramento naturale. Il fenomeno è verosimilmente da associare 

ai sopra menzionati movimenti per soliflusso della coltre superficiale sovrastante l’unità conglomeratica (Cfr. Par. 

4.1.1 - Ceppo dell’Olona); movimenti accentuati anche dalla marcata acclività dei fianchi della valle. 

ORLO DI TERRAZZO FLUVIOGLACIALE E/O FLUVIALE: Si manifestano come delle variazioni nette di pendenza della 

superficie topografica; sono dovute all’azione erosiva principalmente delle acque di fusione glaciale. ... Lo stato di 

attività degli orli di terrazzo è in linea generale assente, ad eccezione di quelli che bordano il Torrente Riale, la Valle 

Pozzolo e tutti gli altri corsi d’acqua minori. I processi attualmente in atto sono da ricollegare a fenomeni di lento 

arretramento naturale del ciglio di scarpata riferibili ad azioni gravitative già in precedenza descritti. 

CORDONE MORENICO: In letteratura vengono anche denominati “argini” morenici che, con la loro forma allungata 

e rilevata, si dispongono lungo il margine del ghiacciaio. Tali forme indicano che il fronte glaciale ha sostato 

abbastanza a lungo in quella posizione o che è arrivato in quel punto al culmine della sua fase di avanzata, seguita 

dalla fase di ritiro…. Tali forme si possono riconoscere soprattutto sul pianalto occidentale. Si manifestano come 

dossi allungati a morfologia blanda (“sgonfiati”) ad andamento all’incirca Nord-Sud. .. Forme relitte riconducibili a 

cordoni morenici si possono anche trovare sulla piana fluvioglaciale appartenente all’Allogruppo di Besnate 

Indifferenziato (Crf. Par. 4.1.4), poco a Nord dell’abitato di Cairate e vicino al confine Sud orientale. Si presentano 

sia come cordoni allungati Nord-Sud sia come dossi senza orientazione preferenziale. 

DEFLUSSI SUPERFICIALI, FENOMENI DI RUSCELLAMENTO, ALVEI IN EROSIONE, VALLECOLE IN APPROFONDIMENTO 

E SOLCHI DI EROSIONE CONCENTRATA: I deflussi superficiali riconosciuti, attivati in conseguenza ad intense 
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precipitazioni o in corrispondenza di venute d’acqua, s’impostano lungo vie preferenziali come sedi stradali, 

carrarecce e sentieri in uso o abbandonati. Erosione in alveo si rileva solo in alcuni tratti, specialmente nelle porzioni 

più a valle di alcuni corsi d’acqua: Valle Pozzolo, Rio C.na Vecchia, Val di Vigna, Torrente Rile. Alvei in erosione hanno 

luogo a causa dell’azione erosiva concentrata e localizzata delle acque di scorrimento superficiale. Tale azione 

determina l’asportazione di sedimenti nei periodi di piena ed il rideposito a valle o in corrispondenza di ostacoli alla 

circolazione delle acque come anse, tronchi, contropendenze, manufatti antropici, etc. Questi fenomeni assumono 

una notevole importanza quando l’elemento ricettore dei materiali trasportati è una zona urbanizzata, soprattutto 

se lo scorrimento confluisce in una via preferenziale. 

ZONE AD EMERGENZA IDRICA: Le uniche emergenze idriche naturali presenti sul territorio di Cairate si ritrovano 

sulla sponda orografica destra della Valle Olona, presso il confine Sud-orientale. Si impostano in corrispondenza 

dell’unità conglomeratica. 

PUNTI DI ESONDAZIONE: In località Peveranza, nel punto di convergenza del Rio del Vignan e del Rio della Val, dove 

questi vengono intubati, si verificano, in concomitanza di intense e prolungate precipitazioni, fenomeni di 

esondazione. L’acqua esondata scorre poi sulla superficie stradale principale arrivando fino al centro paese, 

seguendo grossomodo il percorso originale del corso d’acqua. Stesso fenomeno si verifica anche a Bolladello, nel 

tratto terminale della Val di Vigna, all’altezza di via Indipendenza. 

CONOIDI: Hanno forma a ventaglio e si mettono in posto in corrispondenza di cambi di pendenza, generalmente 

allo sbocco di incisioni vallive. Nel presente studio sono state riconosciute sul fianco orografico destro della Valle 

Olona e nella Valle Pozzolo. Si presentano come forme relitte morfologicamente inattive e intensamente 

colonizzate da vegetazione arborea ed arbustiva. 

ACCUMULO DI RIFIUTI: E’stata riscontrata la presenza di numerosi accumuli di rifiuti di varia origine, preferibilmente 

localizzati in aree decentrate e poco visibili come boschi e sentieri.  

OPERE DI DIFESA: Si rilevano opere di difesa spondale e arginatura, costituite da massi ciclopici, lungo buona parte 

del Torrente Tenore, dall’abitato di Peveranza fino al confine meridionale. Si presentano in buono stato di 

conservazione e anche in fase di realizzazione (poco a Nord di Peveranza nei pressi del cimitero). Il tratto di T.te Rile 

che attraversa il Comune di Cairate è caratterizzato dalla presenza di 3 bacini di laminazione per la protezione delle 

piene: si tratta di sbarramenti in terra di altezza pari a c.ca 6 m e larghezza variabile (70-120 m). All’interno di 

ciascuno sbarramento è collocata una paratoia per la regolazione del livello dell’acqua a monte: quando il livello 

dell’acqua supera la quota di m 0,5 la paratoia inizia ad alzarsi fino ad una quota massima, seguendo il livello che si 

instaura a monte; oltre tale quota l’acqua stramazza sopra la traversa. 

CAVE: Utilizzate in passato per l’estrazione di argilla da impiegare nella realizzazione di mattoni. Spesso il materiale 

estratto veniva lavorato in loco come testimoniano alcuni toponimi (“Fornaci”). Le cave si ritrovano essenzialmente 

sul pianalto Nordoccidentale dove è abbondante la presenza di materiali fini, un tempo chiamati “ferretto”.  7 

Una descrizione puntuale delle aree caratterizzate da dinamiche geomorfologiche è compresa all’interno del 

Capitolo 2.1 – Il Rischio Idraulico ed Idrogeologico 

 
7 Comune di Cairate, Studio componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT – Congeo – 2013 
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1.7 Inquadramento Idrografico 8 
1.7.1 Corsi d’Acqua 

La rete idrografica di Cairate è contraddistinta dalla presenza di corsi d’acqua appartenenti sia al reticolo idrografico 

principale che secondario. Il reticolo idrico principale, in base all'elenco stilato da Regione Lombardia è 

rappresentato dai seguenti corsi d’acqua: 

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE – Competenza AIPO 

COD Denominazione Comuni interessati Foce o sbocco Tratto classificato 

come principale 

VA054 Torrente Riale o Rile o 
Rio Colmegna o Rio 
Colmegnino 

CAIRATE, CARNAGO, CARONNO 
VARESINO, CASSANO MAGNAGO  

Scarica nelle vasche di 
laminazione in comune 
di Cassano Magnago, 
collegate all'Olona 
tramite scolmatore 

dallo sbocco fino alla strada 
da Caronno Varesino a loc. 
Stribiana  

VA060 Torrente Tenore 
CAIRATE, CARNAGO, CARONNO 
VARESINO, CASSANO MAGNAGO, 
CASTELSEPRIO, FAGNANO OLONA, 
GORNATE OLONA, MORAZZONE 

Scarica nelle vasche di 
laminazione in comune 
di Cassano Magnago, 
collegate all'Olona 
tramite scolmatore 

dallo sbocco fino alla strada 
che da Morazzone conduce 
a Gornate Superiore 

VA061 Fiume Olona CAIRATE, CASTELLANZA, 
CASTELSEPRIO, CASTIGLIONE OLONA, 
FAGNANO OLONA, GORLA 
MAGGIORE, GORLA MINORE, 
GORNATE OLONA, INDUNO OLONA, 
LONATE CEPPINO, LOZZA, MALNATE, 
MARNATE, OLGIATE OLONA, SOLBIATE 
OLONA, VARESE, VEDANO OLONA 

Naviglio Grande a 
Milano 

Tutto il suo corso dal 
confine della Provincia alla 
sorgente sotto le fornaci 
della Riana 
 

Fiume Olona 

“Il fiume Olona ha origine alle pendici dei monti a nord di Varese, si sviluppa in direzione Nord -Sud attraverso le 

provincie di Varese, Como e Milano, per poi entrare, dopo un tragitto di circa 60 km, nell'abitato di Milano. Il bacino 

considerato si estende dalla sorgente fino ai confini dei territori comunali di Cairate e di Fagnano Olona, ha 

un’estensione di circa 142 km ed una lunghezza dell’asta fluviale più lunga (misurata lungo il corso del torrente 

Lanza) pari a circa 39 km. Nel territorio del comune di Cairate, la lunghezza dell’alveo è di circa 1,75 km, il fiume 

attraversa quindi i comuni di Castelseprio e Lonate Ceppino; in questo tratto il fiume scorre in un’ampia valle ben 

definita da sponde scoscese, con dislivello di 30 - 40 metri. L’andamento generale del fiume è circa rettilineo con 

deboli ondulazioni, spesso arginato artificialmente. Le modifiche maggiori si hanno nel tratto tra i Comuni di Cairate 

e Lonate Ceppino, dove l’alveo è stato deviato e arginato, per essere meglio sfruttato nei processi produttivi delle 

industrie presenti anticamente nell’area.  

Torrente Tenore 

“Il torrente Tenore è un corso d’acqua a carattere occasionale, alimentato prevalentemente dalle acque di pioggia. 

Il suo corso, che ha origine nel Comune di Morazzone, si sviluppa poi verso meridione, attraverso i territori dei 

 
8 Tratto in Parte da: Comune di Cairate, Studio del Reticolo idrico comunale – CONGEO - 2012 
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Comuni di Caronno Varesino, Castelseprio e Carnago. Il corso d’acqua fa il suo ingresso nel territorio comunale di 

Cairate nella frazione di Peveranza, ai piedi del tratto collinare, per poi attraversare la pianura alluvionale fra 

Cairate e Fagnano Olona, bagnando le frazioni di Bolladello e Fornaci, e terminando il proprio corso in vasche di 

accumulo e dispersione, site nell’estrema porzione meridionale del territorio comunale di Cassano Magnago, in 

corrispondenza del confine con Busto Arsizio da un lato e Gallarate dall’altro.”9 

Per quanto concerne il torrente Tenore, invece il suo corso, segue l’urbanizzato della frazione di Peveranza a nord 

e nella parte a sud costeggia l’urbanizzato del Bolladello, l’area a più alto rischio di esondabilità risulta ubicata ad 

Ovest del torrente, nella depressione esistente tra gli abitati di Peveranza e Bolladello, dove lo studio idrogeologico, 

stima proporzioni di rilievo in particolare per tempi di ritorno superiori a 100 anni. L’area di esondazione 

individuata, si sviluppa a valle del sottopasso di via Milano e prosegue lungo tutta la depressione presente nei 

pressi delle vie Matteotti e via Garibaldi (in località Bolladello) da un lato, e la via S. Giovanni Bosco dall’altro, 

rimanendo confinata in zone prettamente agricole e boschive ( per tempi di ritorno inferiori ai 100 anni). Nel caso 

di eventi eccezionali (tempi di ritorno di 200 anni) le aree allagate possono estendersi oltre via S. Giovanni Bosco, 

proseguendo fino alla località Bozza al Ponte (con la possibilità di raggiungere l’area occupata dal cimitero di 

Bolladello), e terminando in corrispondenza del tracciato della S.P.12. 

Reticolo Idrico Minore 

Appartengo al Reticolo Idrico Minore di Cairate, i seguenti corsi d’acqua: 

 

 
9 Tratto da studio sulla pericolosità idraulica asta del torrente Tenore – Ing Amolari - 2020 
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Valle Pozzolo 

Il letto si presenta come una vallecola incisa in depositi da limoargillosi a ghiaiosi con in alcuni casi presenza di 

ciottoli. Nella parte alta del corso la vallecola ha una larghezza di circa 2 metri e risulta essere poco profonda, circa 

1 metro. La vegetazione è essenzialmente di alto fusto con presenza di arbusti ed infestanti. Scendendo verso la 

porzione di valle la vallecola si stringe e si approfondisce leggermente ed i fianchi diventano più ripidi. L’ultimo 

tratto del corso d’acqua è caratterizzato dalla presenza di folta vegetazione, alberi ad alto fusto, molti arbusti e rovi. 

A valle di un breve tratto intubato (con diametro di 50 cm) il corso d'acqua esce dal territorio comunale. I rilievi non 

hanno messo in luce punti di criticità. 

Val di Vigna 

Nel settore di monte del bacino idrografico sono presenti tre distinti rami che incidono i depositi limoso argillosi dei 

rilievi collinari che separano i bacini del T.te Tenore e del T.te Rile. A quote inferiori a c.ca 298 m s.l.m. le tre aste 

torrentizie si uniscono in un solo alveo che presenta una larghezza di circa 2/3 metri ed una profondità di circa 0,5-

1 metro ed è impostato su depositi ghiaiosi con la presenza di ciottoli. 

Scendendo verso valle per un tratto si allarga leggermente sino a c.ca 3 - 4 metri e forma 2 meandri in 

corrispondenza dei quali si approfondisce leggermente sino a c.ca 1,5 metri; in questa porzione interessa depositi 

più fini con in alcuni casi la presenza di ciottoli. La vegetazione è presente essenzialmente con alberi ad alto fusto e 

rare infestanti. La parte più pianeggiante di questo corso d'acqua ha una larghezza di circa 2 metri ed una profondità 

di circa 0,5-1 metro e presenta dei bruschi cambi di direzione. La porzione finale scorre in corrispondenza di alcune 

recinzioni private sino ad arrivare ad una tombinatura con diametro di 80 cm. Non sono presenti aree di criticità 

lungo l’asta principale ed i suoi affluenti, né sono stati registrati particolari eventi calamitosi. 

Rio del Vigan 

L’alveo è di modeste dimensioni, nella parte alta del corso ha una larghezza di circa 1-2 metri ed è impostato su 

depositi limo-argillosi ed in alcuni casi ghiaiosi. La vegetazione è presente con alberi ad alto fusto, cespugli ed 

infestanti. Scendendo verso valle il corso si allarga leggermente, sino a circa 4-5 m con una profondità di circa 1 

metro. La parte finale ha una larghezza di circa 2-3 metri, una profondità di 1 metro circa e scorre in corrispondenza 

di alcune recinzioni private sino ad arrivare ad una tombinatura con diametro di 50 cm. In occasione di eventi 

meteorici particolarmente intensi si possono verificare fenomeni di esondazione proprio in corrispondenza 

dell’inizio del tratto tombinato, sia per l’inadeguatezza della sezione, sia per la possibilità di accumulo di detriti e 

resti vegetali in corrispondenza della presa. Le acque defluiscono poi lungo la S.P. fino a immettersi nel Tenore. 

(sono state realizzate di recente, a monte del tratto intubato, vasche di laminazione e opere di difesa) 

Rio della Val 

Scorre a lato di Via Prealpi; il letto risulta coperto da una folta vegetazione, soprattutto da arbusti, rovi ed infestanti. 

Circa all'altezza della ditta Tecnoplastica il corso d'acqua viene intubato. Non sono stati rilevati tratti critici. 

(sono state realizzate di recente, a monte del tratto intubato, una vasca di laminazione e opere di difesa) 

Rio Cascina Licordo 

L’alveo è di modeste dimensioni, con una larghezza di circa 1-1,5 metri ed una profondità di circa 0,5 metri. È 

interessato dalla presenza di una folta vegetazione, con alberi di alto fusto, molti rovi ed infestanti. Alla fine 

dell'ambito collinare il corso d'acqua devia verso ovest e scorre, percorrendo blande curve, sino all'inizio della 
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proprietà della ditta Tecnoplastica; qui inizia un tratto intubato con diametro di 60 cm e con una lunghezza di circa 

70 m. Successivamente per una lunghezza di circa 110 m torna a cielo aperto con una larghezza di circa 1 m ed una 

profondità di circa 1-1,5 m. All'altezza di via Cadorna il corso d'acqua torna ad essere intubato (con diametro di 60 

cm) e si unisce con la tombinatura proveniente dai Rii del Vigan e della Val. Questo tratto intubato prosegue sino a 

valle dell'incrocio di via Milano con Via Matteotti, da questo punto l'alveo torna ad essere a cielo aperto sino a 

confluire nel Torrente Tenore. I punti critici rilevati sono: 

- inizio del tratto intubato a monte della ditta Tecnoplastica dove si possono verificare fenomeni di 

esondazione per intasamento dell’opera di presa (accumuli detritici e resti vegetali) con allagamenti che 

interessano prevalentemente aree boschive. 

- Tratto intubato al di sotto del centro storico di Peveranza che pereventi eccezionali non è in grado di smaltire 

le portate di piena dei tre torrenti che vi si immettono (Rio del Vigna, Rio della Val e Rio C.na Licordo). 

Rio Cascina Vecchia: Nella parte alta del corso l’alveo è di modeste dimensioni con una larghezza di circa 1-1,5 

metri ed una profondità di circa 0,5-1 metro. È impostato su depositi ghiaiosi e risulta essere abbastanza libero da 

vegetazione. Scendendo verso valle il corso si approfondisce sino a circa 1-2 metri in corrispondenza di un meandro 

nel quale si nota la presenza di depositi più fini. Successivamente torna ad abbassarsi sino a circa 1 metro con la 

presenza di abbondanti cespugli ed infestanti. La porzione finale, fino allo sbocco nel torrente Tenore, ha una 

larghezza di circa 3-4 metri ed una profondità di circa 1-1,5 metri. Questo corso d’acqua non interessa aree 

urbanizzate e di conseguenza non presenta fattori di rischio. 

Acque Sotterranee 

“In Tav. n. 2a è stato riportato l’andamento medio generale della falda riferito al “Programma di Tutela e uso delle 

acque” (206) che nella porzione di territorio in esame mostra un livello piezometrico compreso tra 260 e 220 m 

s.l.m. con un gradienteverso Sud pari a c.ca l’1% (più elevato nel settore collinare e più basso nella porzione di 

pianura). L’andamento delle curve mostra una concavità verso valle che delinea linee di corrente convergenti verso 

il solco vallivo della valle Olona e verso il settore centrale del territorio comunale..”10 

1.7.2   Bacini idrici e Dighe 

A Cairate è presente un piccolo laghetto nella zona occidentale al confine con Cassano Magnago. 

Per quanto riguarda la descrizione di dettaglio sul Rischio Idraulico e Idrogeologico, si rimanda al Capitolo 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Comune di Cairate, Studio componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT – Congeo – 2013 
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1.8 Inquadramento Climatico 
Il territorio di Cairate si colloca, dal punto di vista climatico, a cavallo tra il mesoclima padano, tipico della fascia di 

pianura, e quello Insubrico, caratteristico della fascia collinare lombarda. 

Nel mesoclima padano, le condizioni climatiche sono sostanzialmente di tipo continentale, con inverni rigidi ed 

estati calde, elevata umidità specie nelle zone con più ricca idrografia, nebbie frequenti specie in inverno, piogge 

comprese tra i 600 ed i 1100 mm/anno e relativamente ben distribuite durante tutto l’anno; la ventosità è ridotta 

e frequenti sono gli episodi temporaleschi estivi.  

In inverno l’area padana risulta sovente coperta da uno strato piuttosto spesso d’aria fredda che, in situazioni di 

scarsa ventilazione, determina la persistenza di formazioni nebbiose che tendono a diradarsi solo nelle ore 

pomeridiane. In tale periodo le fasi perturbate sono poco frequenti anche se in taluni casi le masse d’aria umida ed 

instabile associate alle perturbazioni danno luogo a precipitazioni abbondanti, anche nevose.  

In estate le temperature elevate associate all’alta umidità relativa ed alla scarsa ventilazione danno luogo a 

prolungati periodi di afa. Le precipitazioni estive risultano relativamente frequenti ed a prevalente carattere 

temporalesco. In generale si constata che la quantità di pioggia che cade in questa stagione è superiore a quella 

invernale anche se più irregolarmente distribuita. 

In autunno il tempo è caratterizzato dall’ingresso sull’area padana di intense perturbazioni e le piogge che ne 

derivano sono in genere di rilevante entità. In complesso dunque la distribuzione annuale delle precipitazioni 

nell’area a clima padano presenta due massimi, uno principale in autunno (intorno a ottobre-novembre) ed uno 

secondario in primavera (intorno a maggio-giugno). 

Il mesoclima insubrico, risente principalmente di due fattori: la presenza dei grandi laghi prealpini e la vicinanza 

con i primi rilievi prealpini. Questo fa sì che il clima risulti mitigato, e le precipitazioni aumentino man mano che ci 

si accosta allo sbarramento della catena alpina.  

L’effetto di volano termico esercitato dai laghi prealpini non riesce a modificare sensibilmente la temperatura 

media e il regime pluviometrico dell’area ove è ubicato il Comune; per quanto concerne invece il regime delle 

precipitazioni, la vicinanza delle Prealpi fa sì che il quantitativo annuo sia maggiore rispetto a quello della zona di 

pianura, con incidenza maggiore sia degli eventi autunno-primaverili che dei temporali estivi. 

Le Temperature 

In prossimità di Cairate sono presenti alcune stazioni ufficiali della Rete dei sensori di Monitoraggio di Regione 

Lombardia, provviste di termometro ed in grado di registrare 24 ore su 24 i dati di temperatura. I dati sono resi 

disponibili al seguente link:  https://iris.arpalombardia.it/  

Le stazioni più prossime sono le seguenti: 

- Castronno  (Ente gestore: ARPA Lombardia – Quota: 379 mslm – Codice Stazione:). 

- Cavaria con Premezzo  (Ente gestore: ARPA Lombardia – Quota: 274 mslm – Codice Stazione: 1000019). 

Si rileva inoltre che è possibile fare riferimento alle Stazioni e alle analisi meteorologiche e climatiche del Centro 

Geofisico Prealpino del Campo dei Fiori. 

Le serie storiche di dati registrati dalla stazione ARPA di Castronno si riferiscono ad un arco temporale piuttosto 

limitato, ma consentono di evidenziare comunque le differenze dei valori di temperatura nel tempo. 
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Stazione ARPA di Castronno - periodo 2004 – 2018 

Temperature massime e minime registrate  

Valore massimo T° registrato Giorno Valore minimo  T° registrato Giorno 

36,3 27/06/2019 -12,5 20/12/2009 

Temperature massime registrate per anno – ultimo decennio 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Media massime 

33,3 33,8 30,6 34,2 35,5 34,5 33,1 35,9 33,3 35,3 33,9 36,3 34,14 

Temperature minime registrate per anno – ultimo decennio 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Media minime 

-3,7 -12,5 -7 -3,3 -11,9 -4,6 -5,3 -4,9 -5,3 -7,2 -9,3 -4,6 -6,6 

I dati che si è avuto modo di analizzare evidenziano che: 

- temperature molto elevate (superiori ai 33 °C) sono attese nei mesi estivi di luglio e agosto; 

- In estate le ondate termiche di calore possono durare numerosi giorni consecutivi, anche più di 2 settimane, 

prima dell’arrivo di fronti più freschi, dovuti all’arrivo di fronti temporaleschi. 

- Le temperature minime possono abbassarsi oltre i 10 gradi sotto lo zero; 

- Da dicembre fino a marzo (nell’intera stagione invernale) possono attendersi temperature molto rigide.  Anche 

ad aprile sono possibili gelate anche a bassa quota;    

- I periodi di freddo intenso, specie a fine dicembre e gennaio possono essere prolungati e protrarsi anche per 

più di due settimane con temperature inferiori allo 0 °C.  

In assenza di dati di lungo periodo provenienti da stazioni meteo installate nel territorio di interesse, si riportano i 

dati relativi alle temperature registrati dalla stazione meteorologica di Varese del Centro Geofisico Prealpino. Tali 

dati consentono di trarre considerazioni appropriate sull’andamento delle temperature negli ultimi decenni.  

“Il Grafico delle temperature medie annuali mostra, pur con variazioni significative di anno in anno, un trend 

significativo di innalzamento delle temperature medie, in atto almeno già dal 1972. “La linea di tendenza mostra come 

la temperatura media a Varese si sia innalzata mediamente di 0.47° ogni 10 anni ma con accelerazione negli ultimi due decenni. 

Tra il 1967 e il 2022 l'aumento totale è di 2.6° (da 11.7° a 14.3°). A Varese l'anno con la temperatura media più alta è stato il 

2022 che ha superato di circa mezzo grado il quartetto 2019, 2020, 2018 (autunno più caldo), 2017. A poca distanza troviamo 

il 2015 che detiene il record del mese più caldo. Il 2003 dell'estate dei record si trova al settimo posto. Seguono il 2011 

(primavera più calda), 2016, 2009 e 2007 (inverno più caldo). “ 

“Il secondo grafico illustra il numero di giornate di ogni anno che hanno superato i 30 gradi di temperatura (barre 

blu) e nel contempo la temperatura massima raggiunta nell'anno (linea rossa, con lettura sulla scala graduata di 

destra). Le giornate di gran calura erano rare negli anni '60 e '70 mentre sono diventate frequenti nei decenni 

successivi.” L’aumento termico in atto è il frutto, secondo gran parte della Comunità Scientifica, di un 

surriscaldamento globale progressivo che porterà le regioni attualmente temperate a “tropicalizzarsi” sempre più. 

Con un quadro climatico che va’ mutando in questa direzione assisteremo sempre più frequentemente ad 

un’alternanza di lunghi periodi di siccità, molto caldi e all’aumento di fenomeni metereologici di particolare 

intensità. 
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Grafico delle temperature medie del periodo 1967-2022 – Fonte: sito internet del Centro Geofisico Prealpino - https://www.astrogeo.va.it  

 
Grafico dei giorni con temperature > 30°, periodo 1967-2022 – Fonte: sito internet del Centro Geofisico Prealpino - https://www.astrogeo.va.it  
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Le Precipitazioni Meteoriche 

Per la descrizione dettagliata dei Temporali, si rimanda al Capitolo 2.4  - Rischio Fenomeni Meteorologici Avversi 

In prossimità di Cairate, le stazioni ufficiali della Rete dei sensori di Monitoraggio di Regione Lombardia, provviste 

di pluviometro ed in grado di registrare 24 ore su 24 i dati delle precipitazioni sono le medesime che rilevano i dati 

di temperatura. Al fine di descrivere le precipitazioni che si manifestano sul territorio di riferimento sono stati presi 

in esame dati sia delle precipitazioni sul breve (relativi alle 48 ore) che sul lungo periodo. 

a) Precipitazioni entro le 24-48-72 ore 

La valutazione delle precipitazioni nell’arco di lassi relativamente brevi di tempo (1-24-48 ore) è di fondamentale 

importanza per un piano di protezione civile, i tempi di corrivazione dei corsi d’acqua sono relativamente brevi in 

dipendenza dell’estensione non particolarmente significativa dei bacini idrografici. Si riportano i dati rilevati dalla 

stazione meteo ARPA di Castronno, relativi alla serie storica 2004 - 2019. 

Precipitazioni massime cumulate registrate dalla stazione meteo ARPA di Castronno 2004 – 2019 

Arco orario mm. Giorno 

1 h 66,8 05/07/2018 

24 h 105,6 15/11/2014 

Sulla base di queste stime delle precipitazioni cumulate relative a differenti tempi di ritorno si possono considerare 

come eccezionali, nel territorio in esame, precipitazioni cumulate superiori ai 75 mm. (TR >200 anni) nell’arco di 

un’ora e di 224 mm nell’arco di 24H. Di seguito si inseriscono i parametri di pioggia cumulata calcolati per il 

Progetto Strada nella zona di Cairate.11 

Durata (ore) TR 2 anni TR 5 anni TR 10 anni TR 20 anni TR 50 anni TR 100 anni TR 200 anni 

1 30 40,3 47,2 53,9 62,6 69,1 75,7 

2 38 51,1 59,9 68,3 79,3 87,6 96 

3 43,7 58,7 68,8 78,5 91,1 100,7 110,3 

4 48,2 64,8 75,9 86,6 100,6 111,1 121,7 

5 52 69,9 81,9 93,5 108,5 119,9 131,3 

6 55,4 74,4 87,2 99,5 115,5 127,6 139,8 

7 58,4 78,5 91,9 104,9 121,8 134,6 147,4 

8 61,1 82,2 96,2 109,8 127,5 140,8 154,2 

9 63,6 85,5 100,2 114,3 132,7 146,6 160,6 

10 66 88,7 103,8 118,5 137,6 152 166,5 

11 68,2 91,6 107,3 122,4 142,2 157,1 172 

12 70,2 94,4 110,5 126,1 146,4 161,8 177,2 

13 72,2 97 113,6 129,6 150,5 166,3 182,1 

14 74 99,5 116,5 132,9 154,4 170,6 186,8 

15 75,8 101,9 119,3 136,1 158,1 174,6 191,3 

16 77,5 104,2 122 139,2 161,6 178,5 195,5 

17 79,1 106,3 124,5 142,1 165 182,3 199,6 

18 80,7 108,4 127 144,9 168,3 185,9 203,6 

19 82,2 110,5 129,4 147,6 171,4 189,4 207,4 

20 83,6 112,4 131,6 150,2 174,4 192,7 211 

21 85 114,3 133,9 152,7 177,4 196 214,6 

22 86,4 116,1 136 155,2 180,2 199,1 218 

23 87,7 117,9 138,1 157,6 183 202,1 221,4 

24 89 119,7 140,1 159,9 185,7 205,1 224,6 

 
11 Parametri della Linea segnalatrice di possibilità pluviometrica per durate da 1 a 24 ore aggiornati con i dati al 2011 
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Il pluviometro installato e in funzione presso il Centro Geofisico Prealpino di Varese ha registrato come 

precipitazione massima cumulata (riferita al periodo di osservazioni 1991-2012) un valore di ben 361,8 mm caduti 

fra il 12 ed il 14 settembre del 1995, dei quali oltre 240 mm nel territorio prossimo a Cairate 

  
Immagine: Isoiete evento 12-13-14 settembre 1995, elaborate con i dati delle stazioni del Centro Geofisico Prealpino (Archivio CGP) – Sx. PED Diga Olona 

Di seguito si riportano i grafici estrapolati dallo Studio di valutazione di dettaglio delle condizioni di pericolosità 

idraulica lungo l’asta del torr. Tenore, 2020, Ing. Amolari sempre riferiti all’evento del 1992 
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Tra le piogge nelle 24 ore del periodo di osservazioni 1991-2010 registrate dal pluviometro di Varese risalta anche 

il valore di 181.4 mm relativo al 3 Maggio 2002. Altri 3 eventi di pioggia si sono contraddistinti invece per 

precipitazioni cumulate nelle 24 ore superiori ai 160 mm .  

Anche nel 2018 (novembre) come si evince dall’immagine prodotta dal Radar Svizzero, si sono manifestate 

precipitazioni cumulate oltre i 250-300 mm in 72 ore in gran parte del territorio dell’Alto Varesotto. 

 

E’ interessante valutare la possibile correlazione che sussiste fra l’intensità delle precipitazioni cumulate e il 

probabile innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico. Il metodo “Ceriani”, adottato anche dalla Regione 

Lombardia12 al fine di definire le soglie di criticità per allertare gli enti locali in merito ai rischi idrogeologici, 

consente di associare l’intensità delle precipitazioni che ricadono su un bacino idrografico al rischio di innesco di 

fenomeni di debris flow (rapido trasporto a valle da parte dei corsi d’acqua di materiale misto solido – liquido). 

b) Precipitazioni mensili 

Non disponendo di dati di lungo periodo recenti relativi alle precipitazioni rilevate da stazioni meteo di ARPA sono 

stati analizzati i dati delle precipitazioni mensili registrati dalla stazione meteo del Centro Geofisico Prealpino di 

Varese nel periodo 1965 - 2012. 

Dati rilevati dal Centro Geofisico Prealpino  – Varese, nel periodo 1965/2012 

Mese Precipitazione media mensile cumulata 

Gennaio 81,2 mm 

Febbraio 83,2 mm 

Marzo 107,4 mm 

Aprile 149,1 mm 

Maggio 184,8 mm 

 
12 La Protezione Civile di Regione Lombardia ha adottato, come valori di soglia di relazione tra fenomeni idrologici e dissesti idrogeologici, quelli elaborati da 

CERIANI et al. nel 1992. basato sull’applicazione di una particolare metodologia che parte dalla raccolta delle date di accadimento dei fenomeni franosi, per 

arrivare a considerare le diverse tipologie di fenomeni, avvenuti a partire dagli anni ’20 e scegliendo, in base al criterio per cui risultava più evidente, il legame 

tra evento meteorico e dissesto. Quindi, considerando per ogni pluviometro un intorno significativo non superiore a 5 km di raggio, nell’ambito dello stesso 

evento meteorologico e nel caso in cui si fosse a conoscenza dell’esatto orario d’innesco e d’accadimento del fenomeno, i pluviogrammi relativi sono stati letti 

a ritroso fino ad un intervallo variabile tra le 240-360 ore, in funzione delle caratteristiche dell’evento meteorologico stesso in termini di durata, intensità e 

continuità. Sulla base degli stessi dati è stata ottenuta una curva per “l’inizio dell’innesco dei debris flow” rappresentata dall’espressione:  I = D -0,46 • 16,24 
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Giugno 147,2 mm 

Luglio 106,7 mm 

Agosto 156,4 mm 

Settembre 143,1 mm 

Ottobre 163,9 mm 

Novembre 150,9 mm 

Dicembre 78,6 mm 

Il mese più piovoso statisticamente risulta essere quello di maggio. Precipitazioni medie mensili superiori ai 140 

mm sono state registrate in tarda primavera (mesi da aprile a giugno) e nel periodo tardo estivo – autunnale (mesi 

da agosto a novembre). 

c) le precipitazioni annuali 

Le carte delle precipitazioni medie, massime e minime annue del territorio di Regione Lombardia (registrate tra il 

1891 e il 1990)13 sono riportate di seguito e indicano tendenze nelle precipitazioni annuali, con massimi oltre i 2200 

mm all’anno, medie intorno ai 1400 mm all’anno e minimi intorno ai 600 mm. Per il territorio del medio Varesotto.  

        
Fig. - Isoiete tracciate nella Carta delle precipitazioni massime, medie e minime  annue (registrate nel periodo 1891 – 1990). 

Il seguente grafico riporta le precipitazioni annuali registrate nel periodo 1965-2022 dal pluviometro di Varese del 

Centro Geofisico Prealpino (https://www.astrogeo.va.it). Come si può facilmente notare le precipitazioni annue 

possono discostarsi anche significativamente (in eccesso o in difetto) dai valori medi. Il grafico indica un valore 

massimo delle precipitazioni annuali registrato nel 2014 pari a 2646 mm e un valore minimo di soli 768 mm 

registrato nel 2022. 

 

13 Maggiori informazioni sulle carte disponibili al seguente link: http://www.territorio.regione.lombardia.it/  
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E’ possibile registrare anche una tendenza all'aumento della frequenza delle piogge molto intense (diminuzione 

dei tempi di ritorno), in particolare per quelle al di sopra del 99.9 percentile. Negli archivi del CGP (Centro Geofisico 

Prealpino https://www.astrogeo.va.it -  dal 1966 si trovano 6 eventi oltre questa soglia (nel riquadro) e, tra questi, 

ben 4 sono successivi al 2001 (Vedi grafico sottostante). 

 

Grafico – Centro Geofisico Prealpino – Piogge intense giornaliere 

Le precipitazioni nevose 
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Il grafico seguente riporta i dati sulle precipitazioni nevose registrate presso la stazione di Varese rilevati dal Centro 

Geofisico Prealpino dal 1967 al 2020/2021, essendo l’unico Istituto dell’area che rileva da lungo tempo le 

precipitazioni nevose nel Varesotto. I dati sulle precipitazioni nevose del Campo dei Fiori sono indicativi per una 

stima delle precipitazioni nevose a quota maggiore (1226 mslm) mentre quelli registrati dalla stazione di Varese 

(quota 410 mslm) sono simili a quelli riscontrabili a quote più basse. “Il grafico mostra una netta diminuzione delle 

nevicate a partire dalla meta' degli anni '80. Per la stazione di Campo dei Fiori la media della neve cumulata al suolo 

negli anni 1967-1987 era di 403 cm ed è diminuita negli anni 1988-2017 a soli 201 cm . A Varese siamo passati 

invece da 69 cm a soli 33 cm. “ 

Il periodo delle nevicate generalmente è compreso tra dicembre e febbraio, ma sono possibili precipitazioni nevose 

anche a marzo e molto più raramente (soprattutto alle basse quote) anche nei mesi di novembre e di aprile (nei 

primi giorni del mese). 

Le nevicate degli ultimi anni in compenso hanno provocato innumerevoli danni e disagi impegnando in maniera 

intensa i Sistemi locali di Protezione Civile, soprattutto a causa della caduta di innumerevoli piante le quali hanno 

a loro volta provocato interruzioni viabilistiche/ferroviarie nonché l’abbattimento di linee elettriche con 

conseguenti blackout diffusi. 

 

I Venti 

In territorio di Varese i venti prevalenti, provengono dai quadranti meridionali, spirano in direzione N / N-E. Tale 

direzione è confermata dai dati forniti dall’Arpa – Regione Lombardia relativi alla centralina di Varese. 
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Diagramma – Direzione del vento da 1994 a 2007 – stazione ARPA di Varese Vidoletti 

I venti sono generalmente leggeri e connotati da un regime di brezza. Occasionalmente possono verificarsi forti 

venti, i quali sono preannunciati tramite apposita Allerta di Regione Lombardia sull’area di interesse (Vedi Capitolo 

2.4). 
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