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1. ENTE 
PROVINCIA DI AREZZO 
COMUNITA’ MONTANE ricadenti nel territorio provinciale: Comunità Montana Casentino, Unione dei Comuni di 
Pratomagno, Comunità Montana Valtiberina Toscana 
 
2. ANALISI DEL CONTESTO 
2.1Ambito territoriale 
 
Principali zonizzazioni nel territorio della Provincia di Arezzo derivanti da documenti di programmazione relativi ai 
fondi comunitari.  
a) aree rurali secondo la metodologia PSR 2007/13: 
 

Zona A Zona B Zona C1 Zona C2 Zona D  
Superficie 

 Abitanti Abitanti Ente 
 
 
 
 
 
 
Comuni 

Poli urbani Aree ad 
agricoltura 
intensiva 

specializzata 

Aree rurali 
intermedie 

in 
transizione 

Aree rurali 
intermedie 
in declino 

Aree rurali 
con 

problemi 
complessivi 
di sviluppo 

In Ha Fonte Cens. 
2001 

Ultimo anno 
disponibile 

(gennaio 
2007) 

            
Arezzo X        

38.625  
     91.589 95853 

Bucine    X     
13.109  

       9.320 9838 

Castiglion 
Fiorentino 

  X      
11.324  

     12.031 12831 

Cavriglia   X      
6.088  

       7.808 8947 

Civitella in Val di 
Chiana 

  X      
10.037  

       8.687 9019 

Cortona    X     
34.232  

     22.048 22594 

Foiano della Chiana   X      
4.082  

       8.412 8911 

Laterina   X      
2.396  

       3.433 3480 

Lucignano   X      
4.487  

       3.468 3457 

Marciano della 
Chiana 

  X      
2.371  

       2.757 3076 

Monte San Savino   X      
8.966  

       8.128 8456 

Montevarchi   X      
5.675  

     22.239 23145 

Pergine Valdarno   X      
4.665  

  
3.111 

3189 

S.Giovanni 
Valdarno 

  X      
2.132  

  
16.993 

17074 

Terranuova 
Bracciolini 

  X      
8.535  

  
11.181 

11922 

Comunità 
Montana 
Casentino  

           

Bibbiena     X    
8.637  

  
11.462 

12220 

Capolona   X      
4.734  

  
4.807 

5205 

Castel Focognano     X    
5.659  

  
3.331 

3291 

Castel San Niccolò     X    
8.311  

  
2.855 

2803 

Chitignano     X    
1.472  

  
954 

979 

Chiusi della Verna     X    
10.231  

  
2.225 

  
2.181 

Montemignaio     X        



 

 

Zona A Zona B Zona C1 Zona C2 Zona D  
Superficie 

 Abitanti Abitanti Ente 
 
 
 
 
 
 
Comuni 

Poli urbani Aree ad 
agricoltura 
intensiva 

specializzata 

Aree rurali 
intermedie 

in 
transizione 

Aree rurali 
intermedie 
in declino 

Aree rurali 
con 

problemi 
complessivi 
di sviluppo 

In Ha Fonte Cens. 
2001 

Ultimo anno 
disponibile 

(gennaio 
2007) 

2.603  589 586 
Ortignano Reggiolo     X    

3.643  
  

852 
  

848 
Poppi     X    

9.699  
  

5.873 
  

6.095 
Pratovecchio     X    

7.545  
  

3.090 
  

3.113 
Stia     X    

6.268  
  

3.008 
  

2.981 
Subbiano     X    

7.822  
  

5.485 
  

6.146 
Talla     X    

6.010  
  

1.177 
  

1.169 
Comunità 
Montana 
Pratomagno  

           

Castelfranco di 
Sopra 

  X      
3.762  

  
2.731 

  
2.937 

Castiglion Fibocchi    X     
2.568  

  
1.985 

  
2.105 

Loro Ciuffenna     X    
8.672  

  
5.174 

  
5.725 

Pian di Scò   X      
1.842  

  
5.441 

  
5.845 

Comunità 
Montana 
Valtiberina  

           

Anghiari   X      
13.040  

  
5.860 

  
5.859 

Badia Tedalda     X    
11.903  

  
1.215 

  
1.188 

Caprese 
Michelangelo 

    X    
6.734  

  
1.626 

  
1.633 

Monterchi   X      
2.871  

  
1.880 

  
1.830 

Pieve Santo Stefano     X    
15.576  

  
3.316 

  
3.267 

Sansepolcro   X      
9.145  

  
15.693 

  
15.980 

Sestino     X    
8.044  

  
1.454 

  
1.458 

Totale     
323.515  

  
323.288 

  
337.236 

Fonte: ISTAT – gennaio 2007 
 
Per Comunità Montane  
 

Sup. 
totale 

Abitanti 

  in Ha Istat Cens. 
2001 

Istat 
01/01/07 

Comunità Montana Casentino 82.634 45.708 47.617 

Unione dei Comuni Pratomagno 16.844 15.331 16.612 
Comunità Montana Valtiberina  67.313 31.044 31.215 



 

 

 
b) zonizzazioni inerenti altri strumenti comunitari di programmazione: si precisa che trattasi di 
comune urbano (U) o montano (M)) 
 

Ente Comune LEADER 
PLUS 

POR CreO FESR 
ASSE V URBANO 

e MONTANO  

 
PON FEP[1] 

 
Obiettivo 3 

“Cooperazione”** 
 Prov. Arezzo Arezzo   U  X  X 
  Bucine X    X  X 
  Castiglion Fiorentino X M*  X  X 
  Cavriglia  M*  X  X 
  Civitella in Val di Chiana X   X  X 
  Cortona X M*  X  X 
  Foiano della Chiana     X  X 
  Laterina      X  X 
  Lucignano X    X  X 
  Marciano della Chiana X    X  X 
  Monte San Savino X    X  X 
  Montevarchi  U  X  X 
  Pergine Valdarno X    X  X 
  S.Giovanni Valdarno      X  X 
  Terranuova Bracciolini      X  X 
Comunità Montana Casentino  Bibbiena X M  X  X 
  Capolona X* M*  X  X 
  Castel Focognano X M  X  X 
  Castel San Niccolò X M  X  X 
  Chitignano X M  X  X 
  Chiusi della Verna X M  X  X 
  Montemignaio X M  X  X 
  Ortignano Reggiolo X M  X  X 
  Poppi X M  X  X 
  Pratovecchio X M  X  X 
  Stia X M  X  X 
  Subbiano X M  X  X 
  Talla X M  X  X 
Unione Comuni Pratomagno  Castelfranco di Sopra X M*  X  X 
  Castiglion Fibocchi X M*  X  X 
  Loro Ciuffenna X M  X  X 
  Pian di Scò X* M*  X  X 
Comunità Montana 
Valtiberina  

Anghiari X M  X  X 

  Badia Tedalda X M  X  X 
  Caprese Michelangelo X M  X  X 
  Monterchi X M  X  X 
  Pieve Santo Stefano X M  X  X 
  Sansepolcro X M  X  X 
  Sestino X M  X  X 
* parzialmente montani 
** cooperazione programma operativo mediterraneo 2007-13 “Programma Mediterraneo” – programma 
operativo di cooperazione transnazionale che rientra nell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea, 
cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale FESR 
x

                                                 
P 
 



 

 

2.2 Descrizione sintetica dell’area 
a) n. abitanti totali  

COMUNI Maschi Femmine Totale 

Anghiari 2.859 3.001 5.860 

Arezzo 43.935 47.654 91.589 

Badia Tedalda 626 589 1.215 

Bibbiena 5.576 5.886 11.462 

Bucine 4.565 4.755 9.320 

Capolona 2.351 2.456 4.807 

Caprese Michelangelo 800 826 1.626 

Castel Focognano 1.645 1.686 3.331 

Castelfranco di Sopra 1.355 1.376 2.731 

Castel San Niccolò 1.403 1.452 2.855 

Castiglion Fibocchi 982 1.003 1.985 

Castiglion Fiorentino 5.950 6.081 12.031 

Cavriglia 3.843 3.965 7.808 

Chitignano 455 499 954 

Chiusi della Verna 1.101 1.124 2.225 

Civitella in Val di Chiana 4.250 4.437 8.687 

Cortona 10.589 11.459 22.048 

Foiano della Chiana 4.081 4.331 8.412 

Laterina 1.709 1.724 3.433 

Loro Ciuffenna 2.580 2.594 5.174 

Lucignano 1.730 1.738 3.468 

Marciano della Chiana 1.337 1.420 2.757 

Montemignaio 283 306 589 

Monterchi 903 977 1.880 

Monte San Savino 3.998 4.130 8.128 

Montevarchi 10.755 11.484 22.239 

Ortignano Raggiolo 414 438 852 

Pergine Valdarno 1.513 1.598 3.111 

Pian di Sco 2.696 2.745 5.441 

Pieve Santo Stefano 1.638 1.678 3.316 

Poppi 2.954 2.919 5.873 

Pratovecchio 1.497 1.593 3.090 

San Giovanni Valdarno 8.068 8.925 16.993 

Sansepolcro 7.554 8.139 15.693 

Sestino 728 726 1.454 

Stia 1.457 1.551 3.008 

Subbiano 2.750 2.735 5.485 

Talla 586 591 1.177 

Terranuova Bracciolini 5.521 5.660 11.181 

Totale 157.037 166.251 323.288 

 
Abitanti per Comunità Montane  Maschi Femmine Totale 

Comunità Montana Casentino  22.472 23.236 45.708 

Unione dei Comuni Pratomagno 7.613 7.718 15.331 

Comunità Montana Valtiberina 15.108 15.936 31.044 

Totale 45.193 46.890 92.083 

Fonte: Istat Censimento 2001 

 
 



 

 

a)  n° abitanti totali  
Comune Maschi Femmine Totale 

Anghiari 2858 3001 5859 

Arezzo 46019 49834 95853 

Badia Tedalda 604 584 1188 

Bibbiena 6026 6194 12220 

Bucine 4832 5006 9838 

Capolona 2519 2686 5205 

Caprese Michelangelo 789 844 1633 

Castel Focognano 1632 1659 3291 

Castelfranco di Sopra 1464 1473 2937 

Castel San Niccolo' 1371 1432 2803 

Castiglion Fibocchi 1044 1061 2105 

Castiglion Fiorentino 6346 6485 12831 

Cavriglia 4422 4525 8947 

Chitignano 477 502 979 

Chiusi della Verna 1079 1102 2181 

Civitella in Val di Chiana 4457 4562 9019 

Cortona 10875 11719 22594 

Foiano della Chiana 4349 4562 8911 

Laterina 1754 1726 3480 

Loro Ciuffenna 2868 2857 5725 

Lucignano 1729 1728 3457 

Marciano della Chiana 1512 1564 3076 

Montemignaio 283 303 586 

Monterchi 881 949 1830 

Monte San Savino 4130 4326 8456 

Montevarchi 11269 11876 23145 

Ortignano raggiolo 421 427 848 

Pergine valdarno 1563 1626 3189 

Pian di sco' 2899 2946 5845 

Pieve Santo Stefano 1619 1648 3267 

Poppi 3020 3075 6095 

Pratovecchio 1527 1586 3113 

San Giovanni Valdarno 8134 8940 17074 

Sansepolcro 7656 8324 15980 

Sestino 744 714 1458 

Stia 1470 1511 2981 

Subbiano 3089 3057 6146 

Talla 585 584 1169 

Terranuova Bracciolini 5880 6042 11922 

TOTALE 164196 173040 337236 

 
Abitanti per Comunità Montane  Maschi Femmine Totali 

Comunità Montana  Casentino  35.324 36.832 72.156 

Unione dei Comuni Pratomagno 11.065 11.293 22.358 

Comunità Montana Valtiberina 63.041 67.313 130.354 

Totale 109.430 115.438 224.868 

Fonte Istat - 01/01/2007 
 
 
 
 



 

 

b) superficie totale  
COMUNI Superficie territoriale (Kmq) 

Anghiari 130,4 

Arezzo 386,25 

Badia Tedalda 119,03 

Bibbiena 86,37 

Bucine 131,09 

Capolona 47,34 

Caprese Michelangelo 67,34 

Castel Focognano 56,59 

Castelfranco di Sopra 37,62 

Castel San Niccolò 83,11 

Castiglion Fibocchi 25,68 

Castiglion Fiorentino 113,24 

Cavriglia 60,88 

Chitignano 14,72 

Chiusi della Verna 102,31 

Civitella in Val di Chiana 100,37 

Cortona 342,32 

Foiano della Chiana 40,82 

Laterina 23,96 

Loro Ciuffenna 86,72 

Lucignano 44,87 

Marciano della Chiana 23,71 

Montemignaio 26,03 

Monterchi 28,71 

Monte San Savino 89,66 

Montevarchi 56,75 

Ortignano Raggiolo 36,43 

Pergine Valdarno 46,65 

Pian di Sco 18,42 

Pieve Santo Stefano 155,76 

Poppi 96,99 

Pratovecchio 75,45 

San Giovanni Valdarno 21,32 

Sansepolcro 91,45 

Sestino 80,44 

Stia 62,68 

Subbiano 78,22 

Talla 60,1 

Terranuova Bracciolini 85,35 

Totale 3235,15 

Superficie territoriale in Kmq in Comunità Montane 

Comunità Montana Casentino 826,34 

Comunità Montana Valtiberina 673,13 

Unione dei Comuni Pratomagno 168,44 

Totale 1667,91 

Fonte: Istat Censimento 2001 

 
 
 



 

 

c) densità della popolazione 
COMUNI Densità abitativa 

(ab/kmq) 

Provincia di Arezzo  

Anghiari 45 

Arezzo 237 

Badia Tedalda 10 

Bibbiena 133 

Bucine 71 

Capolona 102 

Caprese Michelangelo 24 

Castel Focognano 59 

Castelfranco di Sopra 73 

Castel San Niccolò 34 

Castiglion Fibocchi 77 

Castiglion Fiorentino 106 

Cavriglia 128 

Chitignano 65 

Chiusi della Verna 22 

Civitella in Val di Chiana 87 

Cortona 64 

Foiano della Chiana 206 

Laterina 143 

Loro Ciuffenna 60 

Lucignano 77 

Marciano della Chiana 116 

Montemignaio 23 

Monterchi 65 

Monte San Savino 91 

Montevarchi 392 

Ortignano Raggiolo 23 

Pergine Valdarno 67 

Pian di Sco 295 

Pieve Santo Stefano 21 

Poppi 61 

Pratovecchio 41 

San Giovanni Valdarno 797 

Sansepolcro 172 

Sestino 18 

Stia 48 

Subbiano 70 

Talla 20 

Terranuova Bracciolini 131 

Totale 100 

Fonte: Istat Censimento 2001 
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d) SAU e SAT, anche suddivise per categoria di coltura ; 
SUPERFICIE AZIENDALE SECONDO L'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI, PER COMUNE - SUPERFICIE IN ETTARI 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

COMUNI Seminativi Legnose agrarie Prati Sau Arboricoltura da legno Boschi 
Superficie agraria non 

utilizzata Altra superficie Totale 
Anghiari 3.213,1 449,4 439,6 4.102,1 15,8 3.857,9 69,5 290,9 8.336,2 
Arezzo 8.187,3 4.316,9 1.606,2 14.110,4 114,6 11.447,6 1.921,2 1.161,6 28.755,4 

Badia Tedalda 1.360,3 10,8 1.466,5 2.837,5 2,1 2.452,4 142,4 122,4 5.556,8 
Bibbiena 1.590,6 76,9 1.337,0 3.004,4 71,5 3.101,8 268,1 83,7 6.529,4 
Bucine 2.037,7 1.572,0 247,9 3.857,6 73,5 5.688,7 99,4 141,6 9.860,8 

Capolona 885,0 585,9 312,6 1.783,4 13,8 1.570,1 297,9 162,6 3.827,7 
Caprese Michelangelo 1.304,5 563,6 563,8 2.431,9 4,7 2.634,3 345,6 63,0 5.479,6 

Castel Focognano 734,4 89,7 642,1 1.466,2 17,5 1.687,0 399,9 62,9 3.633,4 
Castelfranco di Sopra 591,7 613,1 120,7 1.325,5 43,6 714,7 213,8 72,0 2.369,6 

Castel San Niccolò 312,2 249,3 160,3 721,7 - 1.639,2 197,6 20,5 2.579,0 
Castiglion Fibocchi 442,2 245,5 13,0 700,6 - 787,9 32,3 115,2 1.636,0 

Castiglion Fiorentino 3.865,7 1.590,1 410,3 5.866,1 29,0 2.225,1 137,9 522,0 8.780,0 
Cavriglia 1.134,8 942,5 131,6 2.208,8 57,2 2.642,1 123,8 333,1 5.364,9 

Chitignano 97,4 49,8 77,4 224,6 1,6 229,6 28,3 4,1 488,3 
Chiusi della Verna 404,2 38,6 943,7 1.386,4 40,9 1.152,6 73,9 14,1 2.667,9 

Civitella in Val di Chiana 2.356,2 1.407,6 95,3 3.859,1 12,1 1.954,9 66,9 170,0 6.062,9 
Cortona 12.717,6 2.416,5 771,6 15.905,6 130,5 7.958,4 450,0 1.119,5 25.563,9 

Foiano della Chiana 2.828,1 510,3 47,9 3.386,3 2,1 40,7 17,4 83,9 3.530,4 
Laterina 1.034,6 136,0 48,5 1.219,1 94,2 546,2 92,0 126,0 2.077,4 

Loro Ciuffenna 375,3 1.217,4 231,5 1.824,2 72,3 5.227,5 616,5 97,4 7.837,7 
Lucignano 1.366,8 368,9 88,4 1.824,1 33,3 1.291,3 38,9 80,8 3.268,3 

Marciano della Chiana 1.357,1 136,3 3,8 1.497,2 12,9 34,6 1,0 132,5 1.678,3 
Montemignaio 63,6 111,9 93,5 269,0 1,7 576,4 169,4 43,9 1.060,4 

Monterchi 1.000,0 260,2 107,9 1.368,0 35,7 910,7 20,5 69,2 2.404,1 
Monte San Savino 3.261,3 969,4 64,6 4.295,3 32,4 4.192,2 236,2 338,1 9.094,2 

Montevarchi 1.104,5 1.099,6 124,3 2.328,4 16,4 1.793,0 187,0 121,3 4.446,1 
Ortignano Raggiolo 167,0 56,0 165,8 388,8 2,0 683,5 20,5 23,8 1.118,6 
Pergine Valdarno 718,7 493,3 363,9 1.575,9 37,6 2.141,6 51,8 92,6 3.899,5 

Pian di Scò 116,7 418,6 31,3 566,6 - 1.004,6 23,8 108,8 1.703,8 
Pieve Santo Stefano 2.496,2 89,3 2.871,3 5.456,8 40,6 6.039,8 88,6 275,4 11.901,1 

Poppi 1.689,9 105,5 839,9 2.635,4 24,2 12.502,6 40,7 132,6 15.335,5 
Pratovecchio 1.018,1 116,3 578,0 1.712,4 92,1 7.813,0 180,2 132,1 9.929,7 

San Giovanni Valdarno 319,6 99,8 117,6 537,1 9,0 230,6 198,9 29,6 1.005,2 
Sansepolcro 3.802,8 162,8 548,5 4.514,1 13,0 7.229,6 101,9 195,5 12.054,2 

Sestino 2.087,0 6,3 571,5 2.664,7 10,3 1.662,4 52,9 83,2 4.473,6 
Stia 231,7 143,2 447,5 822,4 - 1.555,9 304,5 22,0 2.704,9 

Subbiano 761,0 672,7 566,3 2.000,0 14,9 2.151,2 410,7 85,6 4.662,4 
Talla 264,9 30,8 227,8 523,5 26,2 1.209,0 286,0 108,5 2.153,2 

Terranuova Bracciolini 2.246,8 1.087,5 990,4 4.324,7 81,2 1.476,1 349,4 327,0 6.558,4 
Totale Provincia di Arezzo 69.546,3 23.509,7 18.469,7 111.525,7 1.280,2 112.056,6 8.357,0 7.168,9 240.388,4 

Fonte: censimento  Generale Agricoltura 2000 – Regione Toscana 
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e) superficie boschiva e superficie boschiva per tipologia di soprassuolo; 
 

BOSCHI DELLA PROVINCIA DI AREZZO A PREVALENZA DI: 
 Superficie in ettari % 
Castagno 20.576 17,28 
Faggio 13.488 11,32 
Carpino nero 3.872 3,25 
Roverella 32.640 27,40 
Cerro 32.624 27,40 
Leccio 1.456 1,22 
Abete bianco e Douglasia 3.712 3,12 
Pini mediterranei 2.944 2,47 
Pino nero 5.936 5,0 
Robinia Cipressi 1.088 0,91 
Cipresso comune e dell’Arizona 96 0,08 
Altre specie 656 0,55 
Totale 119.088 100,00 
Fonte: Regione Toscana – Inventario forestale – 1998 
 
 

f) superficie zone montane e svantaggiate; 
Elenco delle zone agricole svantaggiate di cui alla direttiva cee n. 268/75 determinate con direttiva Cee n. 
273/75. provincia di Arezzo - 1. Comuni delimitati ai sensi dell’art. 3, par. 3. Direttiva CEE n. 268/75 
n. 1, Comune di Anghiari, superficie territoriale ettari 13.058 Superficie delimitata ettari 13.058; 
n. 2, Comune di Badia Tedalda, Superficie territoriale ettari 11906 Superficie delimitata ettari 11.906; 
n. 3, Comune di Bibbiena, Superficie territoriale ettari 8.641 Superficie delimitata ettari 8.641; 
n. 4, Comune di Caprese Michelangelo, Superficie territoriale ettari 6.675 Superficie delimitata ettari 6.675; 
n. 5, Comune di Castel Focognano, Superficie territoriale ettari 5.661  Superficie delimitata ettari 5.661; 
n. 6, Comune di Castel San Nicolo’, Superficie territoriale 8.314 Superficie delimitata ettari 8.314; 
n. 7, Comune di Chitignano, Superficie territoriale ettari ettari 1.470  Superficie delimitata ettari 1.470; 
n. 8, Comune di Chiusi della Verna, Superficie territoriale ettari 10.232  Superficie delimitata ettari 10.232; 
n. 9, Comune di Loro Ciuffenna, Superficie territoriale ettari 8.675 Superficie delimitata ettari 8.675; 
n. 10, Comune di Montemignaio, Superficie territoriale ettari 2.606  Superficie delimitata ettari 2.606; 
n. 11, Comune di Monterchi, Superficie territoriale ettari 2.873 Superficie delimitata ettari 2.873; 
n. 12, Comune di Ortignano Raggiolo, Superficie territoriale ettari 3.645 Superficie delimitata ettari 3.645; 
n. 13, Comune di Pieve Santo Stefano, Superficie territoriale ettari 15.577  Superficie delimitata ettari 15.577; 
n. 14, Comune di Poppi, Superficie territoriale ettari 9.703 Superficie delimitata ettari 9.703; 
n. 15, Comune di Pratovecchio, Superficie territoriale ettari 7.548 Superficie delimitata ettari 7.548; 
n. 16, Comune di Sestino, Superficie territoriale ettari 8.046 Superficie delimitata ettari 8.046; 
n. 17, Comune di Stia, Superficie territoriale ettari 6.271 Superficie delimitata ettari 6.271; 
n. 18, Comune di Subbiano, Superficie territoriale ettari 7.824 Superficie delimitata ettari 7.824; 
n. 19, Comune di Talla, Superficie territoriale ettari 6.018 Superficie delimitata ettari 6.018; 
n. 20, Comune di Arezzo, Superficie territoriale ettari 38.453 Superficie delimitata ettari 16.553; 
n. 21, Comune di Capolona, Superficie territoriale ettari 4.737 Superficie delimitata ettari 3.005; 
n. 22, Comune di Castelfranco di Sopra, Superficie territoriale ettari 3.764 Superficie delimitata ettari 2.370; 
n. 23, Comune di Castiglion Fibocchi, Superficie territoriale ettari 2.570  Superficie delimitata ettari 1.270; 
n. 24, Comune di Pian di Sco’, Superficie territoriale ettari 1.843 Superficie delimitata ettari 870; 
n. 25, Comune di Terranuova Bracciolini, Superficie territoriale ettari 8.537 Superficie delimitata ettari 70. 
n. 26, Comune di Cavriglia, Superficie territoriale ettari 6.091 Superficie delimitata ettari 810; 
n. 27, Comune di Castiglion Fiorentino, Superficie territoriale ettari 11.125  Superficie delimitata ettari 3.670; 
n. 28, Comune di Cortona, Superficie territoriale ettari 34.234 Superficie delimitata ettari 15.860; 
n. 29, Comune di San Sepolcro, Superficie territoriale ettari 9.148  Superficie delimitata ettari 9.148. 
Sommano: Superficie territoriale ettari 60.598 Superficie delimitata ettari 29.488. 

 
 
 



 

 

g) superficie aree protette; 
h) superficie zone Sic, ZPS, SIR; 
i) superficie zone Natura 2000; 

Codice SIR Nome Natura 2000 Tipologia Comune Superficie mq Inclusione in area protetta 
69 Crinale M. Falterona - M. Falco - M. Gabrendo IT5180001 SIR - pSIC STIA 9.807.213 T 
69 Crinale M. Falterona - M. Falco - M. Gabrendo IT5180001 SIR - pSIC SAN GODENZO 10.159.372  
  TOTALE 19.966.585  
70 Foreste alto bacino dell'Arno IT5180002 SIR - pSIC PRATOVECCHIO 215.091.663  
70 Foreste alto bacino dell'Arno IT5180002 SIR - pSIC BIBBIENA 110.421.559  
70 Foreste alto bacino dell'Arno IT5180002 SIR - pSIC CHIUSI DELLA VERNA 33.227.118  
70 Foreste alto bacino dell'Arno IT5180002 SIR - pSIC STIA 358.427.829  
70 Foreste alto bacino dell'Arno IT5180002 SIR - pSIC POPPI 151.726.568  

  TOTALE 868.894.737  
71 Giogo Seccheta IT5180003 SIR - pSIC PRATOVECCHIO 3.475.679 T 
71 Giogo Seccheta IT5180003 SIR - pSIC POPPI 5.436.942  

  TOTALE 8.912.621  
72 Camaldoli Scodella Campigna Badia Prataglia IT5180004 SIR - ZPS STIA 14.155.239 T 
72 Camaldoli Scodella Campigna Badia Prataglia IT5180004 SIR - ZPS BIBBIENA 957.171  
72 Camaldoli Scodella Campigna Badia Prataglia IT5180004 SIR - ZPS CHIUSI DELLA VERNA 0.47367  
72 Camaldoli Scodella Campigna Badia Prataglia IT5180004 SIR - ZPS POPPI 153.223.015  
72 Camaldoli Scodella Campigna Badia Prataglia IT5180004 SIR - ZPS PRATOVECCHIO 23.639.188  
        TOTALE 191.974.613  
73 Alta Vallesanta IT5180005 SIR - pSIC CHIUSI DELLA VERNA 455.715.696 P 
73 Alta Vallesanta IT5180005 SIR - pSIC BIBBIENA 47.996.337  

  TOTALE 503.712.033  
74 Alta Valle del Tevere IT5180006 SIR - pSIC PIEVE SANTO STEFANO 165.580.799 P 
75 Monte Calvano IT5180007 SIR - pSIC CHIUSI DELLA VERNA 60.426.105  
75 Monte Calvano IT5180007 SIR - pSIC PIEVE SANTO STEFANO 93.249.802  

  TOTALE 153.675.907  
76 Sasso di Simone e Simoncello IT5180008 SIR - pSIC SESTINO 166.550.747 P 
77 Monti Rognosi IT5180009 SIR - pSIC PIEVE SANTO STEFANO 3.989.209 P 
77 Monti Rognosi IT5180009 SIR - pSIC CAPRESE MICHELANGELO 4.785.198  
77 Monti Rognosi IT5180009 SIR - pSIC ANGHIARI 85.984.889  

  TOTALE 94.759.296  
78 Alpe della Luna IT5180010 SIR - pSIC BADIA TEDALDA 155.101.783 P 
78 Alpe della Luna IT5180010 SIR - pSIC PIEVE SANTO STEFANO 101.018.344  
78 Alpe della Luna IT5180010 SIR - pSIC SANSEPOLCRO 83.606.665  

  TOTALE 339.726.792  
79 Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno IT5180011 SIR - pSIC - ZPS MONTEMIGNAIO 3.869.880 P 
79 Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno IT5180011 SIR - pSIC - ZPS CASTELFRANCO DI SOPRA 150.493.994  
79 Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno IT5180011 SIR - pSIC - ZPS CASTEL FOCOGNANO 17.442.528  



 

 

Codice SIR Nome Natura 2000 Tipologia Comune Superficie mq Inclusione in area protetta 
79 Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno IT5180011 SIR - pSIC - ZPS PIAN DI SCO' 26.341.054  
79 Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno IT5180011 SIR - pSIC - ZPS CASTEL SAN NICCOLO' 36.368.170  
79 Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno IT5180011 SIR - pSIC - ZPS TALLA 13.607.887  
79 Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno IT5180011 SIR - pSIC - ZPS LORO CIUFFENNA 427.232.110  

  TOTALE 675.355.623  
80 Valle dell'Inferno e Bandella IT5180012 SIR - pSIC - ZPS TERRANUOVA BRACCIOLINI 32.835.998 T 
80 Valle dell'Inferno e Bandella IT5180012 SIR - pSIC - ZPS MONTEVARCHI 7.241.767  
80 Valle dell'Inferno e Bandella IT5180012 SIR - pSIC - ZPS LATERINA 16.367.186  
80 Valle dell'Inferno e Bandella IT5180012 SIR - pSIC - ZPS PERGINE VALDARNO 32.894.401  
81 Ponte a Buriano e Penna IT5180013 SIR - pSIC AREZZO 59.672.955 P 
81 Ponte a Buriano e Penna IT5180013 SIR - pSIC LATERINA 29.223.160  
81 Ponte a Buriano e Penna IT5180013 SIR - pSIC CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 29.704.700  
82 Brughiere dell'Alpe di Poti IT5180014 SIR - pSIC - ZPS ANGHIARI 24.548.082  
82 Brughiere dell'Alpe di Poti IT5180014 SIR - pSIC - ZPS AREZZO 89.751.413  

  TOTALE 114.299.495  
83 Bosco di Sargiano IT5180015 SIR - pSIC AREZZO 1.512.577  
84 Monte Dogana IT5180016 SIR - pSIC - ZPS AREZZO 119.530.186 P 
84 Monte Dogana IT5180016 SIR - pSIC - ZPS CASTIGLION FIORENTINO 3.940.102  

  TOTALE 123.470.288  
85 Monte Ginezzo IT5180017 SIR - pSIC - ZPS CORTONA 160.427.285  
86 Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia IT5180018 SIR - pSIC PRATOVECCHIO 17.861.885  
86 Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia IT5180018 SIR - pSIC BIBBIENA 27.036.146  
86 Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia IT5180018 SIR - pSIC CHIUSI DELLA VERNA 32.839.887  
86 Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia IT5180018 SIR - pSIC POPPI 215.947.274  

  TOTALE 293.685.192  
88 Monti del Chianti IT5190002 SIR - pSIC CAVRIGLIA 72.237.278  
B15 La Verna - Monte Penna IT5180101 SIR BIBBIENA 2.041.953 T 
B15 La Verna - Monte Penna IT5180101 SIR CHIUSI DELLA VERNA 28.198.061  

  TOTALE 30.240.014  
B16 Serpentine di Pieve S. Stefano IT5180102 SIR PIEVE SANTO STEFANO 14.336.632 P 
B16 Serpentine di Pieve S. Stefano IT5180102 SIR CAPRESE MICHELANGELO 968.121  

  TOTALE 15.304.753  
B17 Boschi di Montalto IT5180103 SIR PIEVE SANTO STEFANO 3.951.695 P 

P= parzialmente T= totalmente     
Fonte: dati Regione Toscana – D.G. Politiche territoriali     



 

 

 
j) zone ZVN e zone di rispetto delle risorse idropotabili (fonte: Regione Toscana – D.G. 

Politiche territoriali); 
 
Le zone ZVN e le zone di rispetto delle risorse idropotabili   della provincia di Arezzo sono  quelle  
identificate, secondo i termini dettati dalle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, come recepite dalla 
normativa nazionale ed attuate in forma definitiva, prima dal D. Lgs. 152/99 e attualmente dal D.Lgs. 
152/06 
 Canale maestro della Chiana  Deliberazione Consiglio Regione Toscana 17 gennaio 2007, n. 3 

Individuazione ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale) delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola denominate: zona costiera tra San 
Vincenzo e la Fossa Calda, zona del canale Maestro della Chiana, zona costiera della laguna di Orbetello 
e del lago di Burano 

 Bacino dell'Arno Deliberazione Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 Approvazione del piano di 
tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela 
delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato da nitrati provenienti da fonti agricole). 

Il bacino del Fiume Arno è il maggiore della Toscana (superficie: 8.970 km2 in territorio toscano, popolazione: 
2.157.046 abitanti: densità 262 ab/km2)) è suddivisibile in 6 grandi sottobacini: Casentino (883 km2), Val di 
Chiana (1.368 km2), Valdarno Superiore (984 km2), Sieve (843 km2), Valdarno Medio (1.383 km2) Valdarno 
inferiore (2.767 km2). 
 
 

k) superficie aziende con Agricoltura biologica ; 
 

Superficie aziende agricoltura biologica anno 2006 

Nome-Comune Ha 
Anghiari 236,97 

Arezzo 939,89 

Badia Tedalda 105,09 

Bibbiena 297,44 

Bucine 320,92 

Capolona 394,08 

Caprese Michelangelo 423,3 

Castel Focognano 60,4 

Castelfranco Di Sopra 88,23 

Castel San Niccolo' 21,96 

Castiglion Fibocchi 144,48 

Castiglion Fiorentino 430,22 

Cavriglia 340,32 

Chitignano   

Chiusi Della Verna 23,02 

Civitella In Val Di Chiana 131,43 

Cortona 379,43 

Foiano Della Chiana 38,54 

Laterina 161,48 

Loro Ciuffenna 161,72 

Lucignano 230,43 

Marciano Della Chiana   

Montemignaio 83,16 

Monterchi   



 

 

Superficie aziende agricoltura biologica anno 2006 

Nome-Comune Ha 
Monte San Savino 303,93 

Montevarchi 27,68 

Ortignano Raggiolo 12,08 

Pergine Valdarno 213,19 

Pian Di Sco 23,23 

Pieve Santo Stefano 611,24 

Poppi 275,44 

Pratovecchio 93,61 

San Giovanni Valdarno 398,14 

Sansepolcro 450,63 

Sestino 326,49 

Stia   

Subbiano 108,18 

Talla 39,71 

Terranuova Bracciolini 311,95 

Totale 8.208,01 

Fonte: Arsia 2006  

 
 

l) parchi nazionali, regionali e provinciali presenti e loro estensione (fonte: Regione Toscana – 
D.G. Politiche territoriali); 

parchi nazionali 
Tra le tante Toscane che attraggono un numero sempre maggiore di visitatori c’è anche quella dei grandi parchi 
nazionali e regionali e di tutte le aree protette, con il loro patrimonio di ricchezze naturalistiche e di biodiversità.  
 
Nel territorio della Provincia di Arezzo insiste il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna con D.P.R. del 12 luglio 1993 “Istituzione dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna”.  Il Parco è ente autonomo regolato dalla legge n° 394/91; Il Parco nazionale ha 
un’estensione di circa 36.843 ha, ripartiti in tre zone a tutela differenziata:  

• Zona 1 “di conservazione integrale”: superficie totale 924 ha; comprende le Riserve Naturali Integrali di 
Sasso Fratino, della Pietra e il versante Nord di Monte Falco. 

• Zona 2 “di protezione”: superficie totale 14.892 ha; comprende gran parte delle foreste demaniali 
regionali, il complesso monumentale della Verna e le Riserve Naturali Biogenetiche dello Stato 
(Camaldoli, Scodella, Campigna e Badia Prataglia).  

• Zona 3 “di tutela e valorizzazione”: superficie totale 21.027 ha; comprende la maggior parte delle 
proprietà private, parte delle foreste demaniali regionali e tutti i centri abitati.  

IL Parco Nazionale interessa: 
• le Regioni: Emilia-Romagna (18.200 ha) e Toscana (18.000 ha).  
• le Province di: Forlì (18.200 ha), Arezzo (14.100 ha) e Firenze (3.900 ha).  
• i Comuni di: Bagno di Romagna, Santa Sofia, Premilcuore, Portico - San Benedetto e Tredozio (FC); 

Chiusi della Verna, Bibbiena, Poppi, Stia e Pratovecchio (AR); Londa e San Godenzo (FI).  
Il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna si estende nelle proprietà del Demanio dello 
Stato  per 5.300 ha; nel  Demanio delle Regioni per 18.800 ha e in quella di privati per 12.100 ha. Gli abitanti 
residenti sono  circa 2.000.  Presenta una superficie boscata: oltre l’80% della superficie totale. E’ attraversato 
da importanti corsi d’acqua: in Toscana, l’alto corso dell’Arno coi suoi affluenti: Staggia, Fiumicello, Archiano e 
Corsalone; in Romagna i torrenti Tramazzo, Montone, Rabbi ed il fiume Bidente coi sui rami di Corniolo, Ridracoli 
e Pietrapazza. Dove si origina il lago artificiale di Ridracoli, di 369 ha. La Cima più alta è rappresentata dal Monte 
Falco 1658 metri s.l.m. ed i punti più bassi si raggiungono nella valle del Bidente di Ridracoli (430 m);  nelle valli 
del Bidente di Corniolo e del Montone (450 m); nella valle del torrente Corsalone (470 m).  
 



 

 

riserve provinciali 
Valle dell'Inferno e Bandella  Istituita con Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo del 10 luglio 1996 n. 
31, è inserita nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 16 luglio 1997 n. 256); Gestione: 
Provincia di Arezzo, in collaborazione con i Comuni di Terranuova B., Pergine, Laterina e Montevarchi Codice: 
RPAR01; Comuni: Terranuova Bracciolini (256 ha), Pergine Valdarno (123 ha), Laterina (99 ha), Montevarchi (48 
ha). Estensione: 531 ha, oltre a 2.164 di Area Contigua. Comprende il Sito di Interesse Comunitario "Valle 
dell’Inferno e Bandella", individuato dalla Regione Toscana in base alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE e 
approvato con Del. C.R. 10 novembre 1998 n.342. La Riserva include l’area dell’Arno tra il Ponte del Romito a 
monte e il Ponte dell’Acqua Borra, a valle.  Comprende il bacino artificiale di Levane, l’ansa del Lago di Bandella 
e le aree circostanti. Nella Riserva Naturale è presente la tipica vegetazione del Valdarno, caratterizzata da 
un’alternanza di boschi e di coltivi, in parte abbandonati.  

Ponte a Buriano e Penna  Istituita con Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo del 10 luglio 1996 n. 112, è 
inserita nell'Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 16 luglio 1997 n.256); Gestione: 
Amministrazione Provinciale di Arezzo, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Arezzo, Civitella in 
Val di Chiana e Latrina; Codice: RPAR02; Comuni: Arezzo (385 ha), Civitella in Val di Chiana (206 ha), Laterina 
(74 ha);  Estensione: 665 ettari; Comprende il Sito di Interesse Comunitario "Ponte a Buriano e Penna", 
individuato dalla Regione Toscana in base alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE e approvato con Del. C.R. 10 
novembre 1998 n.342. La Riserva include l'area dell'Arno compresa tra Ponte a Buriano e l'area boscata 
sottostante la diga di Penna, includendo in tal modo il bacino artificiale di Penna e le aree circostanti. Il 
paesaggio vegetale più diffuso è costituito da una caratteristica alternanza di coltivi e di boschi. Di particolare 
interesse naturalistico è l'area umida di Ponte a Buriano, alla confluenza tra il Canale Maestro della Chiana e 
l'Arno,  

Sasso di Simone Istituita con Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo del 10 luglio 1996, n. 112, è inserita 
nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 16 luglio 1997 n. 256). Gestione: Provincia di Arezzo, 
in collaborazione con il Comune di Sestino e la Comunità Montana Valtiberina Toscana. Codice: RPAR03 
Comune: Sestino (AR) Estensione: 1.604 ettari;  È’ in gran parte compresa nel Sito di Interesse Comunitario 
"Sasso di Simone e Simoncello", individuato dalla Regione Toscana in base alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE 
e approvato con Del. C.R. 10 novembre 1998 n. 342. Situata al confine tra Marche e Toscana, l’area è 
caratterizzata dai contrafforti calcarei del Sasso di Simone e del Simoncello: un’enorme parallelepipedo di circa 4 
km di perimetro, con le pareti tagliate a picco per un’altezza dai 70 ai 100 m. La cima del Sasso fu fortificata nel 
1566 da Cosimo I, in quanto costituiva un nodo strategico del Granducato, in contrapposizione al Castello di S. 
Leo, nel Montefeltro. Una vera città-fortezza fu progettata dai Camerini e da Simone Genga, ma la sua 
costruzione non fu mai completata. Intorno si estende una vasta zona boscata, prevalentemente costituita da 
boschi misti .  
 
Alta Valle del Tevere - Monte Nero  Istituita con Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo del 18 marzo 
1998, n. 31, è inserita nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 17 giugno 1998, n.174).  
Gestione: Provincia di Arezzo in collaborazione con la Comunità Montana Valtiberina Toscana Codice: RPAR04; 
Comune: Pieve S. Stefano (AR); Estensione: 470 ettari; È in gran parte compresa nel Sito di Interesse 
Comunitario "Alta Valle del Tevere", individuato dalla Regione Toscana in base alla Direttiva "Habitat" n. 
92/43/CEE e approvato con Del. C.R. 10 novembre 1998 n. 342. Localizzata in gran parte sul crinale appenninico 
dell’Alpe di Serra, nell’alta Valtiberina, ai confini regionali con la Romagna, la Riserva si sviluppa attorno al M. 
Nero (1.234 m) e al P.gio Tre Vescovi (1.232 m), ad ovest, da dove prosegue verso sud seguendo un crinale 
laterale in direzione del M. Castelsavino (1.242 m). L’area è in gran parte coperta da boschi, soprattutto faggete, 
con limitate ma significative estensioni di ambienti rupicoli e di macereti, a formare nel complesso una zona di 
elevata naturalità.. Sono presenti anche uccelli di interesse comunitario quali tottavilla Lullula arborea, averla 
piccola Lanius collurio e aquila reale Aquila chrysaetos. Nella Riserva è infine segnalata l’importante presenza del 
lupo Canis lupus.  
 
Monti Rognosi  Istituita con Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo del 18 marzo 1998 n. 31, è inserita 
nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 17 giugno 1998, n. 174).  Gestione: Provincia di 
Arezzo, in collaborazione con la Comunità Montana Valtiberina Toscana; Codice: RPAR05; Comune: Anghiari 
(AR) – Caprese Michelangelo (solo per l’Area Contigua); Estensione: 171 ha oltre a 1.384 in Area Contigua; È’ in 



 

 

gran parte compresa nel Sito di Interesse Comunitario "Monti Rognosi", individuato dalla Regione Toscana in 
base alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE e approvato con Del. C.R. 10 novembre 1998 n.342. Situata sui rilievi 
che separano Anghiari da Caprese Michelangelo, la Riserva si situa in destra idrografica del torrente Sovara; una 
più vasta porzione, in sinistra idrografica del Sovara, ricade in area contigua. La Riserva è stata creata 
principalmente per tutelare e migliorare la particolare vegetazione che colonizza i terreni e le rocce di origine 
eruttiva, Le cenosi che vegetano su questi substrati sono di riconosciuta importanza, tanto da essere incluse tra 
gli habitat la cui conservazione è obiettivo prioritario a livello europeo secondo la Direttiva 92/43/CEE.  
 
Alpe della Luna Istituita con Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo del 18 marzo 1998 n. 31, è inserita 
nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 17 giugno 1998, n. 174). Gestione: Provincia di 
Arezzo, in collaborazione con la Comunità Montana Valtiberina Toscana; Codice: RPAR06; Comuni: Badia 
Tedalda (621 ha), Pieve S.Stefano (503 ha), Sansepolcro (379 ha); Estensione: 1.540 ettari;  È in gran parte 
compresa nel Sito di Interesse Comunitario " Alpe della Luna", individuato dalla Regione Toscana in base alla 
Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE e approvato con Del. C.R. 10 novembre 1998 n. 342. L’Alpe della Luna è una 
dorsale montuosa, con andamento nord-ovest sud-est, che si sviluppa a nord est di Sansepolcro, separando 
l’alta Valtiberina toscana dalla val Marecchia. La Riserva si estende lungo la parte centrale del sistema montuoso, 
tra i rilievi e le pendici di M. dei Frati (1.453) e M. Maggiore (1.384).  Si tratta di un’area di buona naturalità, 
dovuta alla scarsa presenza umana (sono assenti nuclei abitati e strade di comunicazione) e al discreto stato di 
conservazione dei boschi, Nelle aree aperte e cespugliate sono segnalate nidificanti tottavilla Lullula arborea e 
averla piccola Lanius collurio; queste aree rappresentano anche territorio di caccia per l’aquila reale Aquila 
chrysaetos. Di rilievo infine la presenza, tra i mammiferi, della puzzola Mustela putorius e del lupo Canis lupus.  
 
Bosco di Montalto Istituita con Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo del 18 marzo 1998 n. 31, è inserita 
nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 17 giugno 1998, n. 174). Gestione:Provincia di 
Arezzo, in collaborazione con la Comunità Montana Valtiberina Toscana; Codice: RPAR07; Comune: Pieve S. 
Stefano (AR); Estensione: 20 ettari. È compresa nel Sito di Interesse Regionale "Boschi di Montalto", individuato 
dalla Regione Toscana in base al Programma Bioitaly e approvato con Del. C.R. 10 novembre 1998 n.342. La 
Riserva è localizzata lungo il versante settentrionale del M. Montalto (1059 m), una propaggine occidentale 
dell’Alpe della Luna, ad est di Pieve S. Stefano. È stata istituita per tutelare e valorizzare le locali formazioni 
forestali, ed in particolare i boschi misti di latifoglie.  Il bosco è di grande pregio anche per la presenza di 
numerosi esemplari arborei di rilievo monumentale. Nel sottobosco e nelle radure sono presenti specie di flora 
erbacea poco comuni o localizzate in Toscana quali giglio martagone Lilium martagon, bossolo Staphylea 
pinnata, arisaro codato Arisarum proboscideum. Nelle vicinanze (M. Petroso e Poggio delle Calbane) è localizzata 
l’A.N.P.I.L. "Serpentine di Pieve S. Stefano". 
 
A.N.P.I.L. Area Naturale Protetta di Interesse Locale 
Serpentine di Pieve Santo Stefano Istituita con Delibera della Comunità Montana Valtiberina del 26 febbraio 
1998 n. 7, è inserita nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 17 giugno 1998 n. 174). È in 
gran parte compresa nel Sito di Interesse Nazionale "Serpentine di Pieve S.Stefano", individuato dalla Regione 
Toscana in base al Programma Bioitaly e approvato con Del. C.R. 10 novembre 1998 n.342. Gestione: Comunità 
Montana Valtiberina, in collaborazione con Provincia di Arezzo; Codice: APAR01  
Comune: Pieve S.Stefano (AR); Estensione: 126 ettari; Istituita per tutelare e valorizzare gli affioramenti di rocce 
ofiolitiche, di origine vulcanica e dalle tipiche sfumature verdastre, sulle quali si sviluppa una vegetazione 
estremamente particolare ed interessante. L’area protetta comprende i rilievi di M. Murlo (603 m), M. Petroso 
(649 m) e Poggio delle Calbane (879 m), situati a sud e ad ovest del centro abitato, nell’Alta Val Tiberina. La 
tipologia di paesaggio caratteristica è la gariga, un ambiente caratterizzato da rada vegetazione erbacea ed 
arbustiva con frequenti affioramenti rocciosi e scarsa profondità dei suoli 
 
Nuclei Taxus Baccata di Pratieghi Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) Nuclei di Taxus 
baccata di Pratieghi. Istituita con Delibera della Comunità Montana Valtiberina del 26 febbraio 1998 n. 7, è 
inserita nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 17 giugno 1998 n.174). Gestione: Comunità 
Montana Valtiberina, in collaborazione con Provincia di Arezzo Codice: APAR02;  Comune: Badia Tedalda (AR) 
Estensione: 62 ettari L’area protetta comprende un importante nucleo di bosco misto, situato sulle pendici del M. 
della Zucca (1.263 m), caratterizzato dalla presenza estremamente significativa di numerosi esemplari di tasso 
Taxus baccata, specie assai localizzata e rara in Toscana.   



 

 

 
Le Balze Istituita con Delibera dei Consigli Comunali di Castelfranco di Sopra (n. 33 del 12/7/2001), Loro 
Ciuffenna (n. 31 del 27.02.98), Pian di Scò (n. 10 del 27.02.98) e Terranuova Bracciolini (n. 9 del 27.02.98), è 
inserita nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 17 giugno 1998 n. 174). 
Gestione: Comuni di Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Pian di Scò e Terranuova Bracciolini.; Codice: 
APAR05;Comuni: Castelfranco di Sopra (717 ha), Loro Ciuffenna (1 ha), Pian di Scò (627 ha) e Terranuova 
Bracciolini (1.744 ha). Estensione:3.089 ettari; Localizzata alle pendici valdarnesi del Pratomagno, tra il torrente 
Resco a nord-ovest ed il torrente Ciuffenna a sud-est, su di una superficie appartenente a quattro differenti 
amministrazioni comunali, l’area protetta intende tutelare un’importante emergenza geomorfologica. La natura 
geologica dell’area - depositi fluvio-lacustri a varia granulometria e conglomerati poligenici – ha permesso infatti 
nei secoli la formazione di particolari forme di erosione quali aree calanchive, balze e pilastri di erosione, tanto 
da costituire una morfologia caratteristica di notevole interesse paesaggistico ed ambientale. Le formazioni più 
spettacolari sono note come "pilastri di Poggitazzi e Piantravigne". Quest’ultima località è particolarmente 
suggestiva, trattandosi di un piccolo borgo circondato dalle pareti di erosione e collegato ai territori circostanti 
da ponti che attraversano le forre.  
 
Golena del Tevere Istituita con Delibera del Comune di Anghiari del 30.06.2004 n. 24 e del Comune di 
Sansepolcro del 27.08.2004 n. 86, è inserita nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. n. 154 
del 23.11.2004).  Gestione: Comune di Anghiari e Sansepolcro; Codice: APAR06 Comuni: Anghiari (AR) e 
Sansepolcro (AR) Estensione: 175 ha, di cui Anghiari ha 112 e Sansepolcro ha 63 L’area protetta di interesse 
locale Golene del Tevere è collocata a valle della diga di Montedoglio e interessa un tratto del Tevere e alcuni 
dei terreni che, periodicamente, vengono sommersi dalle acque del fiume; queste piane alluvionali vengono 
chiamate per l’appunto “golene”. La zona interessata dall’ANPIL e le aree limitrofe hanno subito, già a partire da 
tempi lontani, notevoli modifiche ad opera dell’uomo. Infatti, in questa vasta area pianeggiante, circondata dai 
Monti Rognosi, dall’Alpe di Poti e dall’Alpe della Luna, il corso del Tevere è stato deviato nell’arco di vari secoli 
per evitare fenomeni di impaludamento fino ad assumere, nel XIX secolo, la configurazione attuale. In seguito 
sono state la costruzione della diga di Montedoglio, avvenuta tra il 1970 e 1990 per scopi irrigui, e l’attività 
estrattiva, che ha interessato l’alveo fluviale, a determinare i maggiori sconvolgimenti. Oggi le cave di ghiaia non 
più utilizzate hanno lasciato campo libero a piante ed animali: le vecchie aree di scavo si sono trasformate in 
laghetti le cui rive sono state ricolonizzate da tife Thyfa sp. e cannucce Phragmites australis.  
 

l) altre zonizzazioni ritenute significative ai fini del piano (es. usi civici..); 
 

Oltre alle zonizzazioni di cui ai punti precedenti, si segnala la presenza in Provincia di Arezzo dell’invaso di 
Montedoglio e delle zone irrigue che ne derivano definite nello Schema Montedoglio ed individuate tra gli anni 
’60 e ’70. Queste sono divise in due comprensori: quello occidentale riguarda le zone di fondovalle e collina della 
piana di Arezzo, della Valdichiana Toscana ed umbra e si spinge a sud fino alle zone circostanti il lago Trasimeno 
, Chiusi e Monpepulciano. Il comprensorio orientale interessa oltre all’Umbria l’Alta Valtiberina. Il volume di 
acqua dell’invaso è di 142,5 milioni di metri cubi. 
Il Sistema Montedoglio ha dato impulso allo sviluppo di distretti per l’approvvigionamento delle acque sia a fini 
irrigui che idropotabili. In tal senso è già attivo e funzionante il distretto 1 che consente di irrigare 
complessivamente 784 Ha di terreno della piana a nord di Arezzo oltre a fornire acqua a fini idropotabili. Sono 
inoltre in avanzata fase di realizzazione le opere del Distretto 21 che permetteranno di servire un territorio di 
1359 Ha di superficie nell’area della Val di Chiana. E’ inoltre in fase di progettazione il Distretto 7 per l’area di 
Castiglion Fiorentino oltre ad altre opere di servizio ai Distretti quali i laghetti di compenso a Foiano della Chiana 
e Marciano della Chiana.



 

 

m) consistenza patrimonio zootecnico (fonte: ISTAT); 
Aziende con allevamenti e relativo numero di capi per tipo di allevamento al censimento 2000 
Comuni Num. 

tot. 
 Bovini e 

Bufalini 
 Ovini  Caprini  Suini  Equini  Avicoli  Struzzi  Conigli 

 aziende  Az. Capi  Az. Capi  Az. Capi  Az. Capi  Az. Capi  Az. Capi  Az. Capi  Az. Capi 
Anghiari 269  19 374  23 1.529  17 247  91 404  23 54  220 5.215  - -  104 2.718 
Arezzo 1.928  24 263  21 2.022  36 241  60 8.163  78 245  1.811 33.266  2 20  1.215 15.688 
Badia Tedalda 85  30 1.635  15 883  1 16  25 105  9 31  62 202.647  - -  41 743 
Bibbiena 100  33 1.079  17 817  6 45  21 188  14 83  69 1.957  - -  48 1.009 
Bucine 370  6 145  13 535  8 37  32 6.035  21 88  330 8.131  - -  262 2.827 
Capolona 223  6 29  9 992  12 169  12 38  11 26  211 4.267  1 4  132 2.778 
Caprese 
Michelangelo 

186  29 732  9 1.347  1 1  41 368  8 20  169 2.067  - -  109 3.279 

Castel Focognano 138  12 387  9 193  6 22  19 69  20 56  121 2.853  1 28  86 1.312 
Castelfranco di 
Sopra 

94  2 6  6 250  8 69  12 1.162  3 6  87 14.434  - -  57 1.681 

Castel San Niccolò 169  16 180  20 568  10 68  28 71  15 28  156 3.400  - -  120 1.887 
Castiglion Fibocchi 67  - -  2 73  - -  8 40  4 16  61 1.708  - -  49 530 
Castiglion 
Fiorentino 

693  21 295  11 1.029  13 33  31 2.958  13 32  639 33.498  2 14  476 4.256 

Cavriglia 208  7 260  11 655  4 40  27 147  14 37  198 5.776  1 7  91 1.105 
Chitignano 15  4 17  1 20  - -  4 26  5 15  11 350  - -  10 226 
Chiusi della Verna 49  18 456  7 990  3 11  9 30  9 41  42 1.580  - -  30 658 
Civitella in val di 
Chiana 

372  8 51  13 1.566  8 52  13 842  15 86  338 20.988  - -  230 3.862 

Cortona 803  73 915  85 3.287  33 158  144 39.098  43 162  585 398.614  3 92  394 104.406 
Foiano della 
Chiana 

594  24 405  5 273  5 48  30 3.495  6 29  570 9.153  - -  426 2.874 

Laterina 98  4 24  5 1.003  2 7  9 34  3 5  94 14.958  - -  72 964 
Loro Ciuffenna 165  9 56  7 320  12 162  15 153  9 22  139 2.293  - -  74 1.073 
Lucignano 314  9 172  2 650  4 18  20 5.962  8 36  294 4.710  - -  198 4.027 
Marciano della 
Chiana 

118  3 42  1 35  3 14  8 17  1 1  110 2.027  - -  65 605 

Montemignaio 31  1 113  - -  - -  3 3  1 2  29 738  - -  17 359 
Monterchi 141  6 67  8 239  4 16  22 103  5 8  133 2.449  2 18  90 662 
Monte San Savino 551  27 342  14 504  19 84  45 1.003  9 85  533 11.379  1 5  388 4.710 
Montevarchi 488  11 186  17 346  13 186  42 2.255  11 38  471 14.090  - -  311 4.996 
Ortignano 
Raggiolo 

35  6 97  8 1.237  4 69  9 40  6 63  32 487  - -  12 138 

Pergine Valdarno 174  7 392  6 1.337  3 7  6 919  13 67  159 5.162  - -  105 1.569 
Pian di Scò 83  2 10  2 20  2 13  6 82  2 3  80 34.403  - -  36 521 
Pieve Santo 
Stefano 

138  34 2.295  32 1.205  11 41  44 481  19 189  121 83.514  - -  91 1.366 

Poppi 131  30 742  26 1.863  10 126  40 1.789  22 109  114 25.509  - -  90 1.721 
Pratovecchio 106  23 463  21 1.728  9 61  22 142  18 65  80 1.987  1 15  63 5.322 
San Giovanni 
Valdarno 

225  12 73  12 282  5 23  21 162  10 24  213 4.635  1 20  137 1.390 

Sansepolcro 232  28 1.306  18 1.053  8 29  73 553  27 91  211 9.168  - -  119 6.938 
Sestino 108  47 2.025  14 692  - -  35 374  27 64  89 11.601  - -  29 650 
Stia 34  8 151  6 254  4 32  6 26  8 31  22 454  - -  23 489 
Subbiano 152  17 96  14 354  9 65  36 150  25 90  124 2.926  - -  95 1.348 
Talla 75  8 40  12 492  2 10  6 12  4 20  58 836  - -  48 590 
Terranuova 
Bracciolini 

665  28 368  47 3.728  21 123  77 783  33 108  627 60.695  2 63  404 6.348 

Totale provincia 10.427  652 16.289  549 34.371  316 2.343  1.152 78.282  572 2.176  9.413 1.043.925  17 286  6.347 197.625 
FONTE: ISTAT – 5° Censimento Generale dell’Agricoltura - 2000 



 

 

 
n) numero totale imprese iscritte alla CCIAA di cui imprese agricole e forestali; 
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AR001 - ANGHIARI 360 0 0 97 0 96 110 35 10 5 32 0 1 0 28 8 782 

AR002 - AREZZO 984 0 5 2053 11 1427 3260 549 317 315 1656 0 47 38 497 376 11535 

AR003 - BADIA TEDALDA 73 0 0 14 5 15 27 10 8 1 3 0 0 1 6 2 165 

AR004 - BIBBIENA 124 0 2 224 2 211 328 60 46 33 131 0 3 2 57 43 1266 

AR005 - BUCINE 228 0 0 189 0 334 179 46 38 17 50 0 0 0 43 16 1140 

AR006 - CAPOLONA 108 0 0 161 0 75 106 19 20 8 38 0 0 2 14 11 562 

AR007 - CAPRESE MICHELANGELO 110 0 0 23 0 24 29 13 2 0 8 0 0 0 3 2 214 

AR008 - CASTEL FOCOGNANO 79 1 3 47 0 60 66 9 17 7 14 0 1 1 14 2 321 

AR009 - CASTELFRANCO DI SOPRA 80 0 1 67 0 50 61 15 5 3 20 0 0 1 9 6 318 

AR010 - CASTEL SAN NICCOLO' 86 0 0 64 0 53 63 18 8 5 20 0 0 1 13 7 338 

AR011 - CASTIGLION FIBOCCHI 40 0 0 45 0 21 54 18 10 1 8 0 2 1 11 5 216 

AR012 - CASTIGLION FIORENTINO 465 0 1 178 0 262 287 48 20 28 82 0 1 4 52 29 1457 

AR013 - CAVRIGLIA 99 0 0 95 1 170 104 29 25 8 33 0 0 0 32 11 607 

AR014 - CHITIGNANO 10 0 0 6 0 14 16 8 6 0 5 0 0 0 2 0 67 

AR015 - CHIUSI DELLA VERNA 48 0 2 59 1 33 41 16 8 2 10 0 0 0 7 4 231 

AR016 - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 341 0 2 297 0 162 200 42 16 8 69 0 0 0 34 22 1193 

AR017 - CORTONA 1162 0 0 334 0 430 612 158 64 40 145 0 6 4 98 79 3132 

AR018 - FOIANO DELLA CHIANA 249 0 0 168 0 189 221 45 35 13 90 0 1 3 41 36 1091 

AR019 - LATERINA 50 0 1 105 0 53 54 18 4 4 17 0 0 1 14 5 326 

AR020 - LORO CIUFFENNA 158 0 1 102 0 103 143 28 14 9 54 0 2 2 18 12 646 

AR021 - LUCIGNANO 170 0 1 56 0 56 71 24 9 6 18 0 1 0 15 9 436 

AR022 - MARCIANO DELLA CHIANA 107 0 0 81 0 77 71 16 11 2 29 0 0 0 12 16 422 
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AR023 - MONTEMIGNAIO 17 0 0 5 0 9 11 6 0 0 2 0 0 1 0 0 51 

AR024 - MONTERCHI 93 0 0 39 0 26 39 15 1 1 3 0 0 0 9 3 229 

AR025 - MONTE SAN SAVINO 350 0 0 256 0 178 226 40 23 20 84 0 2 2 32 18 1231 

AR026 - MONTEVARCHI 298 1 2 352 0 505 586 95 62 47 221 0 7 9 117 73 2375 

AR027 - ORTIGNANO RAGGIOLO 21 0 0 4 0 12 7 2 0 1 1 0 0 0 1 1 50 

AR028 - PERGINE VALDARNO 70 0 0 56 0 46 49 17 4 2 7 0 1 0 7 1 260 

AR029 - PIAN DI SCO 75 0 0 142 0 163 100 16 6 5 35 0 0 0 24 9 575 

AR030 - PIEVE SANTO STEFANO 122 0 0 65 0 33 88 29 2 3 27 0 1 0 15 7 392 

AR031 - POPPI 139 0 2 101 0 99 141 55 21 6 41 0 3 1 36 10 655 

AR032 - PRATOVECCHIO 103 0 0 63 0 38 44 15 16 6 13 0 0 3 12 3 316 

AR033 - SAN GIOVANNI VALDARNO 66 0 1 200 0 321 385 104 51 50 181 1 5 4 100 64 1533 

AR034 - SANSEPOLCRO 286 1 4 262 1 215 459 90 48 43 203 0 11 5 84 51 1763 

AR035 - SESTINO 100 0 0 23 0 28 33 10 8 2 4 0 0 0 5 4 217 

AR036 - STIA 41 1 0 44 0 38 55 20 2 3 9 0 2 1 9 6 231 

AR037 - SUBBIANO 129 0 0 161 2 106 107 27 14 13 46 0 0 1 19 8 633 

AR038 - TALLA 45 1 0 14 0 18 16 9 4 1 3 0 0 0 3 3 117 

AR039 - TERRANUOVA BRACCIOLINI 279 0 4 269 2 278 255 85 49 26 148 0 1 2 42 42 1482 

TOTALE PROVINCIA 4° trimestre 2007 7365 5 32 6521 25 6028 8704 1859 1004 744 3560 1 98 90 1535 1004 38575 

TOTALE PROVINCIA 4° trimestre 2001 8430 4 23 6849 19 4526 8761 1539 1036 686 2765 3 82 70 1452 336 36581 

Imprese registrate al 31/12/2007 articolate per settore - base comunale - Fonte: CCIAA di Arezzo 



 

 

 
o) numero imprese di trasformazione prodotti agricoli e forestali e loro dimensione; 

 
SEDI di IMPRESA             

Settore ATECO: D Attivita' manifatturiere - Divisione ATECO: DA15 Industrie alimentari e delle bevande - DA16 Industria del tabacco 
 

CODIFICA SETTORI ATECO (CFR LEGENDA) 
Comune (Sedi di Imprese registrate) 15 151 152 153 154 155 156 157 158 159 TOT DA15 TOT DA16

AR001 - ANGHIARI 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 6 1

AR002 - AREZZO 11 2 0 0 8 32 0 3 122 5 183 2

AR003 - BADIA TEDALDA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

AR004 - BIBBIENA 1 0 0 0 0 1 0 1 10 0 13 0

AR005 - BUCINE 0 1 0 0 2 0 1 0 8 0 12 0

AR006 - CAPOLONA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0

AR007 - CAPRESE MICHELANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

AR008 - CASTEL FOCOGNANO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0

AR009 - CASTELFRANCO DI SOPRA 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5 0

AR010 - CASTEL SAN NICCOLO' 2 2 0 0 1 0 1 0 3 0 9 0

AR011 - CASTIGLION FIBOCCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

AR012 - CASTIGLION FIORENTINO 1 1 0 0 2 3 0 0 12 1 22 0

AR013 - CAVRIGLIA 0 0 1 0 1 1 0 0 5 0 8 0

AR014 - CHITIGNANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AR015 - CHIUSI DELLA VERNA 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0

AR016 - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0 9 0

AR017 - CORTONA 3 4 0 1 5 3 1 4 26 1 49 0

AR018 - FOIANO DELLA CHIANA 1 0 0 1 0 3 0 1 8 1 16 0

AR019 - LATERINA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0

AR020 - LORO CIUFFENNA 0 3 0 1 1 0 0 1 7 0 13 0

AR021 - LUCIGNANO 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 6 0

AR022 - MARCIANO DELLA CHIANA 1 2 0 0 0 1 0 0 5 0 9 0

AR023 - MONTEMIGNAIO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

AR024 - MONTERCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

AR025 - MONTE SAN SAVINO 1 4 0 0 0 1 0 0 14 1 21 0

AR026 - MONTEVARCHI 1 0 0 0 1 2 1 0 26 0 31 0

AR027 - ORTIGNANO RAGGIOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

AR028 - PERGINE VALDARNO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

AR029 - PIAN DI SCO 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 7 0



 

 

CODIFICA SETTORI ATECO (CFR LEGENDA) 
Comune (Sedi di Imprese registrate) 15 151 152 153 154 155 156 157 158 159 TOT DA15 TOT DA16

AR030 - PIEVE SANTO STEFANO 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 6 0

AR031 - POPPI 1 0 0 0 0 1 0 0 10 1 13 0

AR032 - PRATOVECCHIO 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 7 0

AR033 - SAN GIOVANNI VALDARNO 0 0 0 1 0 4 0 0 7 0 14 0

AR034 - SANSEPOLCRO 0 0 0 1 1 4 2 0 18 0 26 2

AR035 - SESTINO 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0

AR036 - STIA 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 8 0

AR037 - SUBBIANO 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 6 0

AR038 - TALLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

AR039 - TERRANUOVA BRACCIOLINI 1 1 0 1 1 1 0 0 13 0 18 0

TOTALE PROVINCIA DI AREZZO 4° trimestre 2007 26 28 1 9 27 59 7 10 362 13 550 5

TOTALE PROVINCIA DI AREZZO 4° trimestre 2001 37 32 0 8 28 43 16 10 272 14 460 6

 
LEGENDA 
DA INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO 
15 INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE 
15.1 PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSA L'ATTIVITA' DELLE MACELLERIE 
15.2 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE 
15.3 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI 
15.4 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI 
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p) numero posti letto in agriturismo  
 

Nome Comune n° Strutture 2006 
Fonte: Regione Toscana  

Numero posti letto in 
Agriturismo – 
31/12/2007 

Fonte: PROVINCIA DI 
AREZZO 

Anghiari 13 148 

Arezzo 38 504 

Badia Tedalda 5 54 

Bibbiena 11 173 

Bucine 30 644 

Capolona 10 121 

Caprese Michelangelo 8 95 

Castel Focognano 1 10 

Castelfranco Di Sopra 11 193 

Castel San Niccolo' 2 9 

Castiglion Fibocchi 3 44 

Castiglion Fiorentino 27 333 

Cavriglia 11 179 

Chitignano 1 17 

Chiusi Della Verna 5 32 

Civitella In Val Di Chiana 13 131 

Cortona 76 921 

Foiano Della Chiana 5 64 

Laterina 2 29 

Loro Ciuffenna 14 226 

Lucignano 7 59 

Marciano Della Chiana 2 51 

Montemignaio 0 9 

Monterchi 6 76 

Monte San Savino 10 195 

Montevarchi 7 67 

Ortignano Raggiolo 2 23 

Pergine Valdarno 10 254 

Pian Di Sco 8 104 

Pieve Santo Stefano 6 179 

Poppi 17 211 

Pratovecchio 15 188 

San Giovanni Valdarno 1 21 

Sansepolcro 10 204 

Sestino 1 4 

Stia 1 13 

Subbiano 10 119 

Talla 2 19 

Terranuova Bracciolini 13 272 

PROVINCIA DI AREZZO 414 5.995 

 



 

 

q) numero occupati totale per classe di età, di cui occupati in agricoltura; 
 

Numero occupati totale per classi di età  di cui in agricoltura  
    OCCUPATI IN AGRICOLTURA PER CLASSI 

D'ETA' 
  

Comune Occupati 
totali 
2001 

15-19 
ANNI 

20-29 
ANNI 

30-54 
ANNI 

>55 Occupati totali 
AGRICOLTURA 

Anghiari 2416 7 39 199 75 320 
Arezzo 38986 8 101 401 168 678 
Badia Tedalda 469 0 11 53 19 83 
Bibbiena 4919 2 16 80 30 128 
Bucine 4111 3 35 174 65 277 
Capolona 2170 0 7 42 9 58 
Caprese Michelangelo 598 0 8 43 14 65 
Castel Focognano 1338 1 2 36 20 59 
Castelfranco Di Sopra 1161 1 3 39 9 52 
Castel San Niccolo' 1127 0 9 43 9 61 
Castiglion Fibocchi 887 0 7 22 11 40 
Castiglion Fiorentino 4875 2 53 228 88 371 
Cavriglia 3390 3 26 78 24 131 
Chitignano 334 0 2 9 3 14 
Chiusi Della Verna 887 1 5 38 11 55 
Civitella In Val Di Chiana 3835 1 15 118 48 182 
Cortona 8784 17 122 607 257 1003 
Foiano Della Chiana 3624 7 33 117 59 216 
Laterina 1435 5 9 39 12 65 
Loro Ciuffenna 2233 0 19 51 35 105 
Lucignano 1430 1 13 64 33 111 
Marciano Della Chiana 1259 0 8 46 24 78 
Montemignaio 223 0 2 20 0 22 
Monterchi 807 1 13 59 27 100 
Monte San Savino 3428 1 22 111 70 204 
Montevarchi 9457 7 63 224 100 394 
Ortignano Raggiolo 324 0 1 15 6 22 
Pergine Valdarno 1359 3 11 50 19 83 
Pian Di Sco 2504 3 9 45 13 70 
Pieve Santo Stefano 1320 0 18 77 36 131 
Poppi 2438 4 15 77 30 126 
Pratovecchio 1297 2 10 41 16 69 
San Giovanni Valdarno 6633 3 13 65 27 108 
Sansepolcro 6392 1 59 240 87 387 
Sestino 588 1 14 74 24 113 
Stia 1195 1 7 24 4 36 
Subbiano 2557 4 14 58 17 93 
Talla 475 1 4 32 10 47 
Terranuova Bracciolini 4883 3 29 142 71 245 

Totale 136.148 94 847 3.881 1.580 6.402 
Fonte Istat censimento 2001 



 

 

r) tasso di disoccupazione 
Tasso di disoccupazione  

COMUNI Tasso di disoccupazione 
Anghiari 4,66 
Arezzo 5,23 
Badia Tedalda 3,1 
Bibbiena 3,91 
Bucine 4,64 
Capolona 4,36 
Caprese Michelangelo 6,12 
Castel Focognano 4,77 
Castelfranco di Sopra 4,05 
Castel San Niccolò 6,86 
Castiglion Fibocchi 4,42 
Castiglion Fiorentino 5,08 
Caviglia 4,83 
Chitignano 5,92 
Chiusi della Verna 3,59 
Civitella in Val di Chiana 3,88 
Cortona 5,62 
Foiano della Chiana 5,89 
Latrina 3,88 
Loro Ciuffenna 4,37 
Lucignano 4,41 
Marciano della Chiana 5,05 
Montemignaio 3,46 
Monterchi 4,61 
Monte San Savino 4,99 
Montevarchi 5,32 
Ortignano Raggialo 6,9 
Pergine Valdarno 3,41 
Pian di Sco 3,13 
Pieve Santo Stefano 5,17 
Poppi 5,03 
Pratovecchio 3,93 
San Giovanni Valdarno 5,81 
Sansepolcro 5,22 
Sestino 4,23 
Stia 4,55 
Subbiano 4,63 
Talla 4,04 
Terranuova Bracciolini 5,13 
Totale  Provincia di Arezzo 5,00 
Fonte Istat - censimento 2001 



 

 

2.3 Analisi socio-economica 
 
La Provincia di Arezzo si estende per una superficie complessiva pari di 323.515 ettari suddivisa nei seguenti 
ambiti amministrativi: 
Comunità Montana Casentino     82.634 ettari 
Comunità Montana Valtiberina     67.313 ettari 
Unione dei Comuni Pratomagno     16.844 ettari 
Restante territorio della provincia di Arezzo 156.724 ettari 
La superficie agricola è di circa 300.000 ettari dei quali la Superficie Agricola Utilizzata rappresenta circa 110.000 
ettari e la superficie boschiva circa 120.000 ettari. 
Il territorio provinciale è per la maggior parte inserito in Zone Svantaggiate secondo la metodologia PSR 
2007/2013 (oltre 200.000 ettari) e circa la metà della superficie totale rientra in aree SIC, SIR, ZPS, zone Natura 
2000 e ZVN per circa 150.000 ettari. 
Per quanto riguarda la zonizzazione PSR la provincia vede il solo Comune di Arezzo inserito in Zona A (Poli 
Urbani) con una superficie di 38.628 ettari e 95.853 abitanti, mentre non vi sono territori inseriti in Zona B (Aree 
ad agricoltura intensiva specializzata). Sono invece presenti 18 Comuni inseriti in Zona C1 (Aree rurali intermedie 
in transizione) con una superficie di 106.152 ettari e 151.163 abitanti, 3 Comuni inseriti in Zona C2 (Aree rurali 
intermedie in declino) con una superficie di 49.909 ettari e 34.537 abitanti ed infine 17 Comuni inseriti in Zona D 
(Aree rurali con problemi complessivi di Sviluppo) con una superficie di 128.829 ettari e 55.683 abitanti. 
Nell’ambito delle aree sopra richiamate tutti i Comuni inseriti in Zona D e in Zona C2, oltre a 12 dei Comuni 
inseriti in Zona C11, fanno parte anche del territorio di competenza del GAL Appennino Aretino, per una 
superficie totale di 254.253 ettari e 160.529 abitanti. 
Le Zone agricole montane e svantaggiata della Provincia di Arezzo con aree delimitate ai sensi dell’art. 3, par. 3. 
della Direttiva CEE n. 268/75 occupano una superficie territoriale di 60.598 ettari con una superficie delimitata di 
29.488 ettari. 
Nel periodo dal 2001 al 2007 la popolazione a livello provinciale ha avuto una crescita media del 4,13% con 
fenomeni però leggermente differenziati tra le varie aree. Il maggiore incremento in termini di abitanti si è avuto 
verso Comuni di fondovalle e di prossimità rispetto ad Arezzo o ad altri centri più grandi (con tassi di aumento 
dal 7% al 10%). Nel medesimo periodo si sono osservati anche modesti fenomeni di spopolamento, concentrati 
soprattutto nelle aree montane e marginali del territorio con un livello di popolazione che ha visto una flessione 
anche di circa il 2,50%. Tali fenomeni sono stati osservati in larga parte dei Comuni inseriti in Zona D con una  
tendenza da parte della popolazione a migrare dalle aree più marginali in favore dei centri abitati più grandi. 
Anche la densità abitativa è cresciuta in maniera generalizzata nel territorio provinciale passando da 100 a 104. 
La Provincia di Arezzo presenta una grande ricchezza ambientale: nel territorio provinciale sono presenti 1 Parco 
Nazionale, 7 Riserve Naturali statali, 7 Riserve Naturali Regionali e 6 Aree Naturali Protette di Interesse Locale 
(A.N.P.I.L.). Il sistema dei parchi e delle aree protette ha un assetto consolidato già da alcuni anni ed ha visto il 
riconoscimento di una sola area negli ultimi anni, ovvero l’A.N.P.I.L. “Golene del Tevere” istituita nel 20042 e 
collocata nei Comuni di Anghiari e Sansepolcro. Questa  comprende l’area golenale del Tevere a valle della diga 
di Montedoglio ed è caratterizzata dalla presenza di depressioni dovute ad una storica attività estrattiva di inerti 
all’interno dell’alveo (laghetti di cava). 
Gli occupati in agricoltura in Provincia di Arezzo al 2001 rappresentavano il 4,70% degli occupati totali di cui 
oltre il 60% nella fascia di età 30-54 anni. Nel periodo 1991-2001 l’agricoltura ha visto una flessione nel numero 
di occupati, passando da 8.781 a 6.402 unità, con un vistoso calo (-13%) dei lavoratori con più di 55 anni. 
Questi dati si accompagnano alla costante diminuzione nel numero di imprese del settore. Nel solo periodo 
2005-2007 le imprese agricole hanno subito una flessione del 4,8%, con un contemporaneo incremento delle 
società di capitali attive nella produzione agricola (+8,3%). Ciò conferma il processo di assestamento e 
consolidamento della struttura aziendale che si accompagna alla riduzione del numero di unità produttive, una 
maggiore strutturazione e professionalizzazione degli imprenditori. La lettura dell’attività in chiave 
multifunzionale accompagna questa mutazione delle imprese agricole che spaziano dalla tradizionale attività 
agrituristica ad aree più innovative quali le energie alternative e l’apertura al settore sociale. 
 

                                                 
1  I Comuni di Capolona e Pian di Scò solo per l’area montana. 
2  Delibera del Comune di Anghiari n. 24 del 30/06/2004 e Delibera del Comune di Sansepolcro n. 86 del 27/08/2004. 



 

 

2.4 Analisi settoriale 
 

Settore vitivinicolo 
Negli anni ottanta, la crisi del mercato del vino ha provocato una riduzione delle superfici a vigneto, spinta anche 
dai regolamenti comunitari, che hanno bloccato la possibilità di nuovi impianti e sussidiato l’estirpazione dei 
vecchi. Tale diminuzione, comunque è stata superiore a quella registrata nel resto della Toscana, ma ha colpito 
soprattutto la produzioni di minore qualità.  L’incidenza del valore del vino sulla PV provinciale è aumentata nel 
corso dell’ultimo decennio. Tale andamento relativo nasconde però una riduzione delle quantità prodotte, 
compensata da una triplicazione dei prezzi. La viticoltura dunque ha avuto, come del resto in tutta la Toscana, 
un  ridimensionamento quantitativo (superficie e produzione) accompagnato da un deciso miglioramento 
qualitativo e dei prezzi. 
La superficie investita a vigneto nei Comuni della provincia di Arezzo (dati 31/12/2007) e condotta a scopo 
commerciale (escluse le superfici destinate ad autoconsumo) si estende complessivamente per 6.716 ettari 
coltivati in 5090 aziende. 
I dati del censimento generale dell’agricoltura del 2000 indicano un numero complessivo di aziende con vigneti 
pari a 10.307 per una superficie di 7.032 ettari. 
La riduzione dell’estensione dei vigneti è dovuta anche al metodo di individuazione della “superficie vitata” che è 
divenuta nel tempo estremamente preciso  
 
Le superfici coltivate a vigneto a D.O. sono così suddivise: 
 

ALBO SUPERFICIE HA % 
Chianti 3.317 49,36 

di cui Colli Aretini 446 6,64 del totale 

di cui Superiore 240 3,57 del totale 

Bianco Vergine Valdichiana 245 3,65 

Cortona 462 6,88 

Pietraviva  28 0,42 

Valdichiana 393 5,90 

I.G.T. 2191 32,60 

Colli della Toscana Centrale  4 0,06 

Colli dell’Etruria Centrale  76 1,13 

Totale 6.716 100 

 
 
A seguito dell’applicazione del Reg. CE del Consiglio n. 1493/1999 relativo all’Organizzazione Comune di Mercato 
vitivinicolo, la viticoltura aretina è stata interessata da una ristrutturazione profonda. Infatti dal 2000 al 2008 
sono stati effettuati 579 interventi che hanno interessato 1211.31.61 ettari per 8.36.319,00€ di premi liquidati. 
Inoltre con le risorse PSR 2000/2006 sono stati finanziati almeno 10 interventi per la costruzione di nuove 
cantine o ristrutturazioni importanti di esse.. 
A fronte di questa profonda trasformazione delle superfici vitate appare netto l’orientamento verso un modello di 
viticoltura con produzioni di qualità ed elementi di riconoscibilità  per le produzioni ottenute nel territorio aretino, 
fondamentale per ottenere una maggiore redditività in tutte le fasi della filiera (viticola, vinicola e commerciale). 
Appare, quindi, quanto mai opportuno incoraggiare le aziende ad investire per innalzare il livello qualitativo delle 
loro produzioni. 
In questo contesto giocano un ruolo fondamentale la promozione di nuove D.O. (Denominazioni di Origine), 
magari di più limitate dimensioni ma capaci di ottimizzare al meglio l’interazione tra genotipi e ambiente, e il 
consolidamento di quelle esistenti; tutto ciò può portare alla valorizzazione dei territori vocati alla viticoltura e 
diminuire l’erosione del patrimonio viticolo provinciale. 
La vendemmia 2007 è stata, sotto il profilo dei quantitativi prodotti, una delle più basse degli ultimi decenni (il 
calo rispetto al 2006 è stato del 18%) anche se il calo delle produzioni non ha pregiudicato il livello qualitativo. 
In Toscana negli ultimi anni la produzione di Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD) è andata 
aumentando costantemente, così come i volumi prodotti. Arezzo conferma il trend di crescita di importanza dei 



 

 

prodotti VQPRD che nel 2007 incidono per l’81% sul totale del vino prodotto in provincia, il valore più alto della 
Toscana. 
 

Settore olivicolo-oleario 
L’olivicoltura aretina merita una valutazione particolare per la molteplicità di aspetti che investe oltre a quello 
economico, sono importantissimi anche l’aspetto sociale ed ambientale per l’assolvimento di una funzione 
‘paesaggistica’ e di presidio del territorio. 
Dopo la gelata del 1985 l’olivicoltura aretina, grazie anche alle agevolazioni dell’Unione Europea, ha subito una 
notevole spinta al ripristino o installazione di nuovi impianti.  
Nel 1990, però, la superficie olivata non aveva ancora raggiunto quella del censimento precedente, essendo 
diminuita di circa il 4% nel totale provinciale, con punte del 15% nella  Val di Chiana e del 7% del Valdarno 
Superiore dove questa coltura continua ad essere più rappresentata.  
Negli ultimi anni la filiera Olivicolo-olearia, caratterizzata da elevata dinamicità, ha conseguito, anche in Provincia 
di Arezzo, notevoli livelli qualitativi sia per quanto riguarda la coltivazione che la frangitura. Interessa un numero 
elevatissimo di  produttori e oltre 40 frantoi con una produzione che si attesta annualmente sui 150.000 quintali 
di olive e 25/30.000 quintali di olio. La resa è molto bassa, infatti si ottiene circa 1 chilogrammo di olio a pianta e 
nel 37% delle aziende aretine la produzione non supera 1 quintale mentre l’87% non superano i 4 quintali di 
produzione. 
La campagna produttiva 2007/2008 è stata particolarmente negativa a causa della concomitanza di eventi 
avversi di tipo climatico e fitopatologico, infatti problemi di fioritura e allegagione e attacchi di mosca olearia 
hanno determinato la riduzione delle quantità prodotte e una qualità inferiore a quella degli anni precedenti. La 
situazione produttiva risulta però differenziata a livello di aree provinciali: in alcune zone la produzione ha tenuto 
sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo e addirittura in alcune realtà aziendali, favorite da microclimi 
particolari e in cui sono state adottate pratiche colturali attente e mirate alla situazione climatica del 2007, sono 
stati raggiunti risultati produttivi soddisfacenti. Fatto per il quale Arezzo si è distinta tra le altre province toscane 
che hanno registrato un calo di produzione minimo del 50%, con punte superiori all’80%, rispetto alle campagne 
precedenti.  
Le superfici investite hanno registrato un lieve incremento anche se tale fenomeno nasconde una dinamica 
articolata del patrimonio olivicolo. Infatti se alcuni oliveti sono stati recuperati e ristrutturati attraverso 
sostituzione di piante e di infittimenti altri sono stati sostituiti o nelle zone più difficili abbandonati. E’ proprio in 
questo contesto che l’olivicoltura aretina, spesso condotta con metodi tradizionali, presenta caratteri di 
multifunzionalità contribuendo non solo al mantenimento del paesaggio ma anche alla tutela idrogeologica 
comprendendo anche un numero abbastanza elevato di micro-aziende (che di norma non sono imprese) che 
svolgono comunque un ruolo non trascurabile anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale. 
L’andamento negativo della produzione del 2007 ha colpito anche la fase della frangitura, i dati per quanto non 
definitivi, indicano una riduzione del quantitativo di olio di oliva prodotto rispetto al volume 2006. La provincia di 
Arezzo è l’unica in Toscana ad aver mantenuto sostanzialmente i volumi di olio prodotto sugli stessi livelli del 
2006.  
Inoltre nel 2005 è entrato in vigore il sistema di sostegno disaccoppiato ai produttori olivicoli che prevede il 
riconoscimento ad ogni agricoltore di un importo indipendente dal volume di produzione e determinato in base 
agli importi percepiti nella media delle campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2002/2003. 
Dall’applicazione della nuova OCM e con il regime della Domanda unica 2007, la situazione che emerge in 
provincia di Arezzo conferma una dimensione aziendale pari a 1,09 (ridotta rispetto alla media regionale pari a 
1,60) e un numero elevato di aziende pari a 8.851 (insieme a Grosseto la maggior presenza regionale di aziende 
con olivo) con una superficie  di 9.635 ettari che rappresentano il 13,6% della superficie a olivo in Toscana. 
L’avvio dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Olio toscano” è avvenuta nella campagna 1998/1999 e ha 
registrato l’iscrizione di 354.688 piante (il 16% delle piante totali esistenti in Provincia). 
 

Le altre coltivazioni permanenti 
Queste hanno un discreto peso (circa il 10% della PV totale), grazie soprattutto ai vivai che hanno aumentato la 
loro estensione e la loro produzione per tutti gli anni Ottanta e che, nel 1990, coinvolgevano più di 300 aziende, 
cioè il triplo di 8 anni prima (Montevarchi è il centro principale). Interessanti incrementi sono stati registrati 
anche nelle superfici destinate a frutteti, in particolare meleti e pescheti. 
Nelle aree montuose del Casentino e dell’Alta Val Tiberina, svolgono un ruolo economicamente e 
paesaggisticamente importante le ampie superfici destinate a castagneti da frutto, le quali hanno subito un forte 



 

 

decremento tra il 1982 e il 1990, come del resto in tutta la Toscana. 
Ortoflorovivaismo e orticoltura di pieno campo occupano complessivamente 1.459 ettari, le serre a vivaio 
110,470 ettari di cui 110 per abeti di natale. Queste coltivazioni interessano tutto il territorio aretino con zone di 
specializzazione quali il Casentino  per gli alberi di Natale, Castiglion Fiorentino e Montevarchi per i vivai di piante 
ornamentali e serre mentre l’orticoltura di pieno campo la Valdichiana in genere con particolare concentrazione 
produttiva a Castiglion Fiorentino e Cortona (pomodoro, meloni, angurie) 
 

La frutticoltura  
Ha dimostrato nella Valdichiana, nell’Area Aretina e nel Valdarno una notevole espansione, ma i problemi della 
fase produttiva non riguardano tanto le capacità professionali, che appaiono di buon livello, quanto la diffusione 
e la conferma della pratica aziendale anche con il venr meno dei finanziamenti specifici di tecniche produttive a 
basso impatto ambientale. La zona più vocata e con la maggior concentrazione di impianti è quella limitrofa a 
Pieve al Toppo nei Comuni di Civitella in Valdichiana, Castiglion Fiorentino e Forano della Chiana. 
L’invaso di Montedoglio e le zone irrigue che ne derivano definite Schema Montedoglio hanno dato impulso allo 
sviluppo di distretti per l’approvvigionamento delle acque sia a fini irrigui che idropotabili. Infatti è già attivo e 
funzionante il Distretto 1 che consente di irrigare 784 ettari di terreno della piana a nord di Arezzo mentre è in 
avanzata fase di realizzazione il Distretto 21 che servirà un territorio di 1359 ettari di superficie in Valdichiana. In 
questa area sono state individuate zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) e zone di rispetto delle 
risorse idropotabili che pongono un problema agli agricoltori, soprattutto per le drupacee, nel prelievo delle 
risorse idriche e pertanto richiedono attenzione sulle tecniche colturali.  
Ma il punto più delicato per la frutticoltura sembra essere quello delle strutture di raccolta, conservazione e 
lavorazione dei prodotti, quasi assenti a livello sovraziendale, e la sostanziale assenza di politiche di marchio di 
livello territoriale che pongono la stragrande maggioranza delle aziende in condizione di scarsa capacità 
contrattuale. Le aziende di maggiori dimensioni si stanno dotando di strutture autonome con interventi edilizi 
anche molto consistenti che vanno a gravare per lo più in aree già fortemente urbanizzate e frazionate. Per la 
generalità delle aziende, che devono affrontare costi energetici crescenti (frigorie), permane il problema 
dell’aumento di capacità di stoccaggio locale per scegliere il momento per entrare nel mercato da una parte e il 
collegamento al territorio (marchi) e l’accorciamento della filiera produttiva dall’altro. 
 

L’orticoltura  
Viene praticata nelle aree più pianeggianti e raramente occupa una quota significativa della SAU (in media sotto 
l’1%). Negli anni Ottanta vi è stata anche una riduzione generalizzata delle superfici destinate ad orti ad 
eccezione della Val di Chiana, dove si è avuto un aumento del 12%.  Il valore delle produzioni orticole è 
cresciuto verso la metà degli anni Ottanta, per poi diminuire e ritornare, a prezzi correnti, a valori  di poco 
superiori a quelli di 10 anni prima.  L’incidenza sulla PV totale è perciò scesa dallo 0,5% al 3,5%, di cui solo una 
piccola parte è attribuibile alle coltivazioni protette.  Si tratta comunque di un’orticoltura che localmente può 
avere un ruolo economico importante, ma che non va al di là di coltivazioni strettamente orientate ai mercati 
urbani della provincia, se non addirittura all’autoconsumo, come si può evincere dall’ampia varietà di prodotti.  
I problemi sono analoghi a quelli evidenziati per la frutticoltura, con l’accentuazione delle difficoltà di relazione 
con l’industria e difficoltà di sbocco sui mercati, soprattutto sul mercato romagnolo.  
 

Le coltivazioni erbacee 
Negli ultimi anni il disaccoppiamento dei contributi aveva determinato una consistente riduzione delle produzioni 
di cereali e foraggiere ma nelle ultime due campagne è stata registrata un’inversione di tendenza. A seguito 
dell’aumento di richiesta a livello mondiale e degli incrementi di prezzo nel mercato internazionale la reazione dei 
produttori è stata quella di aumentare le superfici utilizzate e le quantità prodotte soprattutto per il grano duro. 
 

Le piante industriali 
Questo comparto ha subito un forte ridimensionamento a causa della crisi del girasole prima e poi per la 
scomparsa della barbabietola da zucchero.  
Dal 2006 il Gruppo Eridania Sadam ha cessato l’attività presso lo stabilimento di Castiglion Fiorentino a seguito 
della riforma dell’Organizzazione Comune di Mercato nel settore dello zucchero e della conseguente necessità 
per l’Italia di ridurre di almeno il 50% la superficie a barbabietola da zucchero e il numero di impianti di 
trasformazione operanti nel territorio nazionale. Negli anni antecedenti alla sua chiusura, lo stabilimento di 
Castiglion Fiorentino ha lavorato mediamente dei quantitativi annui di oltre quattro milioni di quintali di 



 

 

barbabietole da zucchero producendo circa 53.000 quintali annui di zucchero. Fino al 2005 in Toscana circa 
1000-1200 aziende agricole coltivavano barbabietola da zucchero su una superficie totale di quasi 8.000 ettari 
localizzati per il 70% nelle sole province di Pisa (42%) e Arezzo (28%). In provincia di Arezzo la superficie 
coltivata a barbabietola era di 1.600 ettari e 1.696.500 quintali erano prodotti da imprese agricole dedicate alla 
coltivazione della barbabietola sulla base di contratti di fornitura con il gruppo Eridania Sadam. Pertanto 
attualmente è in corso un processo di riconversione produttiva delle imprese agricole “ex bieticole” coinvolte nel 
processo di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero in un ottica di filiera nonché funzionale al progetto si 
riconversione dell’ex zuccherificio di Castiglion Fiorentino. 
Una coltura importante per la provincia è il tabacco che è coltivato specialmente nel Sistema Locale della 
Valtiberina, dove assume un rilevante interesse economico sia per il un gran numero di aziende presenti che per 
i problemi connessi in ordine all’impatto ambientale delle tecniche produttive. Il 2006 è stato il primo anno di 
disoccoppiamento parziale e ci sono forti preoccupazioni per il futuro della filiera dopo il 2010. In tale prospettiva 
si può ritenere che nel nostro territorio ci saranno potenzialità soprattutto per la varietà Kentucky per la 
produzione di sigaro toscano tradizionalmente coltivata in Valtiberina. 
 

Gli allevamenti 
Rappresentavano il terzo componente della produzione vendibile con una percentuale del 44% nel 1990, poi 
progressivamente diminuita in seguito alla crisi del mercato ed alle restrizioni comunitarie. Nell’ultimo decennio il 
numero di capi bovini ha avuto una considerevole riduzione nella provincia di Arezzo, in particolare la dove c’era 
una minore diffusione di allevamenti; hanno resistito meglio le aree montane e in particolare l’alta Val Tiberina, 
che ha una presenza di 32 capi ogni 100 ettari di SAU. La produzione di carne bovina ha registrato nel 2007 un 
andamento moderatamente positivo che conferma una fase di sostanziale stabilità conseguente alla recente 
ripresa del mercato mondiale del prodotto. Dall’analisi dei dati dell’Anagrafe Nazionale Bovina risulta che i tre 
quarti dei capi bovini allevati in Toscana appartiene a razze da carne e tra queste la razza più importante è la 
Chianina. Gli allevamenti iscritti al libro genealogico nazionale di razza nel decennio 1997-2007 sono aumentati 
in maniera consistente e la provincia di Arezzo, culla originaria della razza, mostra un andamento altalenante ma 
in sostanziale incremento (+28%). Questo andamento è legato ai buoni risultati della produzione di carne di 
qualità (Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP) con forte caratterizzazione territoriale e alle strutture 
aziendali di piccole-medie dimensioni a carattere familiare che meglio si adattano ad andamenti di mercato non 
sempre favorevoli. Inoltre in provincia sono presenti allevamenti di suini e pollame. I primi hanno i principali 
allevamenti in Val di Chiana e nel Valdarno e, dopo una crisi produttiva nella metà degli anni Ottanta hanno 
aumentato la propria produzione di carne. Il secondo ha un peso ancora maggiore e risulta, insieme ai conigli 
essere anche in continua, leggera ascesa. Vi sono varie aree sparse nella provincia che concentrano numerosi 
allevamenti  avicoli fra le quali ricordiamo i comuni di Badia Tedalda, Civitella in Val di Chiana e Pian di Scò, che 
hanno rapporti elevatissimi tra numero di capi e SAU. Per quanto riguarda gli altri allevamenti, in leggero 
aumento risultano quelli di ovini in particolare nel Valdarno e Casentino. Proprio in queste aree, del resto, si 
rileva una presenza maggiore di aziende professionali e di aziende con conduttori giovani superiore alla media 
provinciale.  
Tuttavia per il settore zootecnico, si rileva la progressiva necessità di adeguamento delle strutture produttive, sia 
per problemi tecnico economici di razionalizzazione degli allevamenti, sia soprattutto per l’adeguamento delle 
strutture alle sempre più esigenti normative in materia di norme igienico sanitarie e di sicurezza, sia infine per 
una diffusa esigenza di miglioramento della qualità.  
Dai dati aggiornati si rileva che la zootecnia in provincia di Arezzo interessa: 
1.152 aziende con oltre 80.000 suini di cui 3500 circa sono scrofe; 
651 aziende con 16.233 capi bovini; 
546 aziende con 34.209 capi ovini; 
572 allevatori di equini per circa 2200 capi; 
155 apicoltori con 7500 arnie. 
 

L’agriturismo  
Vale la pena soffermarsi, per testimoniare la valenza strategica di questa attività, sulla esplosiva crescita che ha 
conosciuto questa pratica nell’interesse da parte degli operatori agricoli. 
Si è passati da 30 aziende autorizzate, con 398 posti letto, nel 1991 a 105 autorizzazioni con 1252 posti letto del 
1995. Nel 1999 siamo arrivati a 172 autorizzazioni comunali all’esercizio dell’attività agrituristica rilasciate per un 
totale di 2.205 posti letto di cui, 506 in camere e 1.699 in unità abitative alle attuali. Attualmente le aziende che 



 

 

esercitano attività agrituristica sono 390 con una disponibilità di oltre 5.500 posti letto 
Sembra ragionevole  ipotizzare a questo punto la possibilità di un ulteriore sviluppo nell’ottica della qualificazione 
degli agriturismo (accessi disabili, spazi comuni ...) e della diversificazione in senso multifunzionale (agricoltura 
sociale, fattorie didattiche ecc.) al fine di aumentare la stagione e il reddito aziendale. 
Nella provincia di Arezzo la domanda agrituristica è comunque vivace e dopo i risultati positivi nel 2005 e 2006 
anche il 2007 presenta, anche se modesto, un incremento. Infatti il contributo dell’agriturismo al flusso turistico 
totale provinciale è del 24,2% con 48.813 arrivi e 281.859 presenze registrati in agriturismo nel 2007. 
 

Boschi  
Rappresentano mediamente circa 20% della superficie complessiva delle aziende agricole e forestali del 
Valdarno, dell’Area Aretina e della Valtiberina; mentre rappresentano il 60% della stessa superficie nel Casentino 
e soltanto ¼ di quella della Valdichiana. Si tratta perciò di notevoli porzioni di territorio, per le quali molti 
indicatori statistici non riescono a dare riscontro della funzione ambientale, ricreativa ed  economica che è svolta  
dalla varietà di forme, di specie, di habitat e di paesaggi tipiche dei boschi appenninici, e di quelli provinciali in 
particolare, che legano questa varietà di forme naturali ad un territorio  ricchissimo di memorie artistiche e 
monumentali. 
La vita delle aree boscate rimane tuttavia legata alle vicende difficili della popolazione agricola che opera nei 
territori di montagna e di collina dove è presente la maggior parte delle superfici boscate; i boschi, qui, come in 
tutto l’ Appennino non sono mai monofunzionali, infatti, anche una riserva integrale nel nostro Appennino che ha 
come scopo la tutela della fauna e della flora di montagna, mira in realtà a proteggere anche il suolo, e 
l’ambiente in generale. Tali soprassuoli, inoltre, non sono quasi mai in  grado di fornire degli assortimenti che da 
soli possano remunerare adeguatamente perchè sono troppo accidentati, e con proprietà troppo frantumate per 
offrire redditi soddisfacenti agli operatori.L’estensione dei boschi, tuttavia, in Provincia di Arezzo, non ha 
fortunatamente risentito della diminuzione degli attivi in agricoltura come invece è successo in altre parti della 
Toscana, lo testimonia il fatto che l’entità in ettari è addirittura aumentata, anche se anche qui è forte la 
necessità di attivare fasi più mature e specializzate della lavorazione in loco degli assortimenti di pregio. In 
relazione alle opportunità agroenergetiche e in particolare all'approvvigionamento di energia termica una 
corretta utilizzazione di  biomassa di origine boschiva è fondamentale per l'attivazione di piccole filiere 
energetiche locali ben distribuite nel territorio che riducano al massimo l'energia grigia dispersa nelle fasi 
lavorazione-utilizzazione e vedano gli imprenditori agricoli attori principali di questa nuova forma di 
multifunzionalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3Impatto della precedente fase di programmazione 2000-2006 
 
 

(D) CONTRIBUTO 
ENTE (A) MISURA 

(B) N. DOMANDE RICEVUTE (C) N. DOMANDE AMMESSE Valore assoluto in €. Peso % della misura su 
totale Ente 

1 506 439 14.137.684,00 32,35% 
2 395 308 6.235.000,00 14,27% 
4 1 1 42.770,00 0,10% 
6 2012 2012 14.558.963,00 33,32% 

8.1 70 38 424.801,17 0,97% 
8.2 146 99 1.373.303,69 3,14% 
9.3 7 6 26.077,47 0,06% 
9.4 0 0 - 0,00% 
9.5 191 135 5.786.885,00 13,24% 
9.6 1 1 545.000,00 1,25% 

Provincia di Arezzo 

9.7 10 7 565.912,00 1,30% 
  totale 3339 3046 43.696.396,33 100,00% 

1 210 165 5.638.585,00 44,53% 
2 54 48 1.130.000,00 8,92% 
6 320 261 966.748,69 7,63% 

8.2 231 220 2.747.354,03 21,70% 

Comunità Montana 
Casentino 

9.5 39 34 2.179.854,00 17,21% 
  totale 854 728 12.662.541,72 100,00% 

1 33 33 €   1.170.388,50 39,57% 
6 249 249 €   1.013.770,24 34,28% 

8.2 4 4 €      193.042,02 6,53% 

Comunità Montana 
Pratomagno 

9.5 14 14 €      580.437,98 19,63% 
  totale 300 300 2.957.638,74 100,00% 

1 313 140 6.358.880,00 40,90% 
2 115 69 1.670.000,00 10,74% 
4 8 5 123.290,00 0,79% 
6 329 329 5.037.527,00 32,40% 

8.1 3 2 11.047,00 0,07% 
8.2 22 25 924.806,00 5,95% 

Comunità Montana 
Valtiberina 

9.5 34 24 1.423.075,00 9,15% 
  totale 824 594 15.548.625,00 100,00% 
 
NB nello schema sono ricompresi i numeri e le risorse destinate ai trascinamenti della precedente programmazione finanziaria.



 

 

 
RIEPILOGO A LIVELLO PROVINCIALE 

(d) contributo (a) Misura 
(b) n. domande ricevute (c) n. domande ammesse Valore assoluto in €. Peso % della misura su totale Ente

1 1062 777     27.305.537,50  36% 
2 564 425       9.035.000,00  12% 
3 0 0                       -   0% 
4 9 6          166.060,00  0% 
6 2910 2851     21.577.008,93  29% 

8.1 73 40          435.848,17  1% 
8.2 403 348       5.238.505,74  7% 
9.3 7 6            26.077,47  0% 
9.4 0 0                       -   0% 
9.5 278 207       9.970.251,98  13% 
9.6 1 1          545.000,00  1% 
9.7 10 7          565.912,00  1% 

totale 5.317  4.668      74.865.201,79  100% 
 
Come si può notare oltre un terzo dei finanziamenti è stato assorbito dalla misura 1. All’interno di questa la gran parte delle risorse sono state 
dedicate all’azione 1.1 “investimenti aziendali per il miglioramento delle strutture agricole” ed in particolare 41% per acquisto di materiali ed 
attrezzature 21% per realizzazione od adeguamento di fabbricati per fabbricazione e vendita dei prodotti aziendali. La misura 6 ha assorbito  il 29 % 
dei finanziamenti dei quali un terzo per l’agricoltura biologica e due terzi per quella integrata e solo pochi punti decimali in percentuale per le altre 
azioni. La terza misura in ordine di entità di risorse erogate è la 9.5,  relativa alla diversificazione delle attività nel settore agricolo; su 157 domande 
finanziate ben 155 si riferivano ad investimenti per l’agriturismo con la ristrutturazione di 178 fabbricati e l’aumento del 18 % dei posti letto disponibili 
nel complesso della provincia. 
Complessivamente la spesa dei PLSR 2000/2006 in Provincia di Arezzo ha evidenziato una efficienza più che soddisfacente dimostrando un ottimo 
“tiraggio” delle varie misure e la capacità di attrarre risorse aggiuntive rispetto a quelle preventivate. Si sono evidenziate tuttavia anche alcune criticità 
rispetto all’efficacia soprattutto rispetto alla capacità degli investimenti ad introdurre elementi di reale  innovazione nel sistema agricolo soprattutto 
rispetto a certi obiettivi dei piani. La spesa infatti si è concentrata sul miglioramento delle strutture, particolarmente fabbricati ed attrezzature, e sulle 
misure agro-ambientali, quali quelle già previste dal regolamento 2078/92; la mancata attuazione di iniziative di area ha ridotto la capacità di incidere 
sul territorio in termini ambientali. Anche circa l’asse tre è da considerare che, malgrado una importante attività di salvaguardia del patrimonio edilizio 
rurale realizzata con la misura 9.5, sono state trascurate altre forme di diversificazione con possibili fenomeni di accentuazione delle differenze tra 
aree economicamente più sviluppate e vicine ai grandi centri ed aree più marginali.   
 



 

 

   PROVINCIA DI AREZZO 
 
4 ANALISI DEI FABBISOGNI 
 
Sulla base dell’analisi del contesto e tenuto conto dei risultati della precedente fase di programmazione è stata 
predisposta la seguente analisi SWOT per asse: 
 
Analisi SWOT per il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale (Asse 1) 
Punti di forza  Punti di debolezza 

Economia agricola diversificata ed elevata presenza di aziende 
policolturali 

Scarsa propensione a progetti interaziendali o di filiera 

Diffusione nel territorio di fonti di biomasse per attivare progetti 
agroenergetici  

Insufficiente concentrazione dell’offerta e forte dipendenza dalle 
oscillazioni mercato  

Elevato numero di aziende agricole o legate all’agricoltura Diffusione di sistemi territoriali terrazzati 
Vocazionalità pedoclimatica per le produzioni agricole di qualità Aumento dell’età media dei conduttori agricoli 
Presenza di produzioni di qualità anche con certificazione legate al 
territorio 

Per alcuni comparti, insufficiente strutturazione di sistemi di 
tracciabilità della provenienza e della qualità 

Rilevanza strategica del settore agricolo nell’ambito del Valore 
aggiunto provinciale 

Elevato rischio infortuni, specie per le attività con impiego di 
mandopera avventiza, giovane ed extracomunitaria 

Tenuta della SAU totale provinciale nella dinamica di lungo periodo Insufficienza nell’assistenza tecnica alle aziende 
Presenza consolidata di coltivazione specializzate di alto pregio quali 
vite, olivo e fruttiferi 

Lentezza nel completamento dello schema di trasformazione irrigua 
(Montedoglio) 

Presenza di importante progetto di trasformazione irrigua in corso di 
realizzazione (Montedoglio) 

Aumento dei costi produttivi  e difficoltà per alcuni comparti 
produttivi di reperimento manodopera 

Collegamento di gran parte delle filiere al modello rurale Toscano Bassa capacità di penetrazione dei mercati con particolare 
riferimento a quelli internazionali. 

Affermazione di modelli di filiera corta (vendita diretta) Difficoltà di diffusione di/acquisizione delle innovazioni (di processo 
di prodotto di posizionamento di mercato) 

Opportunità Rischi/minacce 

Rinnovato interesse all’insediamento di giovani in agricoltura Perdita di competitività aziendale e di sistema 
Crescita della sensibilità  nei confronti  di un armonico sviluppo degli 
spazi rurali 

Riduzione del reddito degli agricoltori 

Rinnovato interesse all’acquisto diretto e presenza di flussi turistici e 
diffusione di modelli di consumi attenti alle produzioni di qualità e 
tipiche 

Abbandono delle coltivazioni in aree marginali o con problemi di 
meccanizzazione 

Possibilità di estendere agricoltura irrigua da reddito (Montedoglio) Prevalenza delle GDO nei rapporti di forza nell’ambito delle relazioni 
di filiera 

Attivazione e potenziamento di molteplici strumenti di promozione 
integrate delle produzioni  e del territorio (marchi strade tematiche) 

Crescente burocratizzazione dei settori , con imposizione di onerosi 
standard di igiene e sicurezza degli alimenti, sicurezza sui luoghi di 
lavoro, benessere degli animali e compatibilità ambientale 

Maggiore attenzione della GDO nei confronti delle produzioni a 
marchio e/o tipiche e/o tracciate 

Dinamica sfavorevole dei mercati delle materie prime con particolare 
riferimento alle matrici energetiche 

Crescente sensibilità nei confronti delle fonti di energia rinnovabile Globalizzazione dei mercati con esaltazione dei fenomeni di 
concorrenza sui mercati internazionali 

 
Fabbisogni nell’asse miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

 
1. Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi comparti produttivi (che caratterizzano il territorio di 

competenza); 
2. Favorire il ricambio generazionale 
3. Ridurre gli incidenti sul lavoro 
4. Ridurre la precarietà dell’occupazione 
5. Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di penetrazione dei mercati; 



 

 

6. Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche tramite il ricorso alla filiera corta e alla 
diversificazione; 

7. Dare impulso alla certificazione di prodotto e di processo per migliorare la “riconoscibilità”, l’”affidabilità” 
e la percezione dell’origine dei prodotti; 

8. Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nel settore agricolo e agroalimentare, per contrastare 
l’inasprimento dei costi di produzione e la crescente competizione internazionale 

 
Analisi SWOT per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale (Asse 2) 
 
Punti di forza  Punti di debolezza 

Presenza di aree terrazzate coltivate di elevato pregio paesaggistico Presenza di un’area molto estesa del territorio delimitata quale 
vulnerabile ai nitrati 

Simbiosi fra ambiente e ’agricoltura che contribuisce a mantenere un 
paesaggio esteticamente molto attraente e una buona 
agrobiodiversità 

Progressivo abbandono dei terrazzamenti, delle altre opere di 
sistemazione idraulica e delle pratiche di ripulitura degli alvei dei 
corsi d’acqua del reticolo idraulico minore 
 

Propensione delle aziende all’agricoltura biologica e integrata Aree ad agricoltura monotona con rotazioni troppo  brevi o 
inesistenti  su estese superfici poco diversificate dal punto di vista 
floristico faunistico  

Presenza di una rete diffusa di aree di pregio ambientale oggetto di 
tutele e vincoli, attraverso la presenza di Parchi, Riserve Naturali e 
Oasi naturalistiche e faunistiche, SIC e ZPS 

Insufficiente manutenzione delle opere a prevenzione dagli incendi e 
dal dissesto idrogeologico 

Opportunità  Rischi/minacce 

Elevata reputazione del paesaggio agricolo e rurale aretino Accentuazione della semplificazione degli agroecosistemi anche in 
relazione all’affermarsi di strategie agroenergetiche 

Crescita della domanda turistica verde e culturale e dei servizi in 
ambito rurale e possibilità di legare i flussi turistici alla 
commercializzazione delle produzioni agroalimentari 

Abbandono delle attività agricole e delle manutenzioni nelle zone 
terrazzate 

Crescita della domanda di produzione agricole ottenute con metodi 
rispettosi dell’ambiente 

Abbassamento inquinamento da nitrati nella falda profonda  

Affermazioni di politiche anche internazionali volte alla preservazione 
degli ecosistemi e alla limitazione degli impatti ambientali delle 
attività umane ed anche agricole 

Diffusione di modelli colturali intensivi con perdita di corridoi 
ecologici quali siepi, boschetti e vegetazione ripariale lungo i corsi 
d’acqua ed i canali 

 
 

Fabbisogni nell’asse miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 
 

1. Sostegno agli agricoltori in relazione alla controprestazione ambientale richiesta con particolare 
riferimento alla direttiva nitrati; 

2. Prevenzione e manutenzione delle opere con funzione antincendio 
3. Prevenzione e interventi di protezione del dissesto idrogeologico 
4. Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 
5. Preservare i valori caratteristici del paesaggio aretino 
 
Analisi  SWOT per la qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell’economia 
rurale (Asse 3) 
 
 

Punti di forza  Punti di debolezza 

Centralità dell’area rispetto a centri d’arte maggiorie presenza diffusa 
nel territorio di poli di attrazione storica, artistica e culturale 

Scarsa differenziazione dei servizi offerti da parte degli agriturismo e 
dell’ospitalità rurale 

Offerta agrituristica generalmente adeguata per numero di posti e 
per diffusione territoriale 

Stagionalità dei flussi turistici 

Affermazione di modelli di filiera corta (vendita diretta) Scarsa presenza di strutture accessibili ai disabili 
Economia agricola diversificata ed elevata presenza di aziende 
policolturali 

Scarso coordinamento tra i componenti interni dell’offerta 
agrituristica 

Aumento diffuso della conoscenza delle certificazioni di origine e di 
qualità 

Insufficiente propensione degli  imprenditori ad attivare strategie di 
marketing turistico 



 

 

Diffusione nel territorio di fonti di biomasse per attivare progetti 
agroenergetici  

Rapporto qualità/prezzo non sempre concorrenziale 

Opportunità Rischi/Minacce 

Presenza nel territorio di iniziative di livello nazionale di 
valorizzazione dei servizi di multifunzionalità agricola (Agrietour e 
Agrienergie) 

Accentuazione della semplificazione degli agroecosistemi anche in 
relazione all’affermarsi di strategie agroenergetiche 

Crescita della domanda turistica verde e culturale e dei servizi in 
ambito rurale e possibilità di legare i flussi turistici alla 
commercializzazione delle produzioni agroalimentari 

Globalizzazione dei mercati con esaltazione dei fenomeni di 
concorrenza sui mercati internazionali 

Forte interesse degli attori politici e di impresa per i temi dello 
sviluppo rurale, per la multifunzionalità e per la diversificazione 

Tendenza alla frammentazione dei periodi di ferie 

Crescita della sensibilità  nei confronti  di un armonico sviluppo degli 
spazi rurali 

Perdita di competitività in relazione all’insufficiente competenza 
professionale degli operatori, specializzati nei settori produttivi 
tradizionali 

 
Fabbisogni nell’asse miglioramento qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione 
dell’economia rurale. 

 
1. Favorire la diffusione di servizi legati all’ospitalità rurale e conseguente destagionalizzazione delle 

presenze 
2. Favorire la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole anche per ridurre i costi di 

produzione 
3. Favorire un miglior rapporto qualità/prezzo dei servizi offerti 

 
5 OBIETTIVI 
 
La programmazione nel territorio di pertinenza della Provincia di Arezzo ha individuato per ciascun asse i 
seguenti obiettivi prioritari (OP) e specifici (OS) tra quelli del Piano di Sviluppo Rurale regionale in relazione ai 
fabbisogni specificati. Dalla tabella emerge chiaramente l’elevata coerenza tra i fabbisogni e gli obiettivi 
individuati. 
 
Asse 1 
 

Obiettivi Prioritari Obiettivi specifici Fabbisogni individuati 
Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi comparti 
produttivi (che caratterizzano il territorio di competenza); 
Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di 
penetrazione dei mercati; 
Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche 
tramite il ricorso alla filiera corta e alla diversificazione; 

 
Consolidamento e sviluppo delle aziende 
sul territorio e sui mercati mediante la 
diffusione dell'innovazione e l'aumento 
della competitività Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nel settore 

agricolo e agroalimentare, per contrastare l’inasprimento dei 
costi di produzione e la crescente competizione internazionale 
Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi comparti 
produttivi (che caratterizzano il territorio di competenza); 

Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di 
penetrazione dei mercati; 
Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche 
tramite il ricorso alla filiera corta e alla diversificazione; 

 
 
Promozione dell'ammodernamento e 
dell'innovazione nelle imprese e 
dell'integrazione delle filiere 

Rafforzamento delle filiere produttive 
agricole e forestali 

Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nel settore 
agricolo e agroalimentare, per contrastare l’inasprimento dei 
costi di produzione e la crescente competizione internazionale 
Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi comparti 
produttivi (che caratterizzano il territorio di competenza); 

Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di 
penetrazione dei mercati; 
Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche 
tramite il ricorso alla filiera corta e alla diversificazione; 
Dare impulso alla certificazione di prodotto e di processo per 
migliorare la “riconoscibilità”, l’”affidabilità” e la percezione 
dell’origine dei prodotti; 

 
Consolidamento e sviluppo della qualità della 
produzione agricola e forestale 

 
 
 
 
 
 
Consolidamento e sviluppo della qualità 
della produzione agricola e forestale 

Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nel settore 
agricolo e agroalimentare, per contrastare l’inasprimento dei 
costi di produzione e la crescente competizione internazionale 
Favorire il ricambio generazionale Miglioramento della capacità imprenditoriale 

e professionale degli addetti al settore 
Promozione dell’occupazione e del ricambio 
generazionale Ridurre gli incidenti sul lavoro 



 

 

Ridurre la precarietà dell’occupazione 
Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di 

penetrazione dei mercati; 
Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche 
tramite il ricorso alla filiera corta e alla diversificazione; 

 

Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nel settore 
agricolo e agroalimentare, per contrastare l’inasprimento dei 
costi di produzione e la crescente competizione 
internazionale 
Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di 

penetrazione dei mercati; 

 

 Diffusione delle informazioni e delle 
conoscenze e rafforzamento delle 
competenze professionali 

Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nel settore 
agricolo e agroalimentare, per contrastare l’inasprimento dei 
costi di produzione e la crescente competizione 
internazionale 

 
 
Asse 2  

Obiettivi Prioritari Obiettivi specifici Fabbisogni individuati 
Sostegno agli agricoltori in relazione alla 
controprestazione ambientale richiesta con 
particolare riferimento alla direttiva nitrati; 
Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio 

Prevenzione e interventi di protezione del dissesto 
idrogeologico 
Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 

Conservazione della biodiversità e tutela e 
diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore 
aggiunto 

Conservazione della biodiversità e tutela delle 
specie selvatiche e di quelle coltivate e allevate 

Preservare i valori caratteristici del paesaggio 
aretino 
Sostegno agli agricoltori in relazione alla 
controprestazione ambientale richiesta con 
particolare riferimento alla direttiva nitrati; 

 
Promozione del risparmio idrico 
 Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 

Sostegno agli agricoltori in relazione alla 
controprestazione ambientale richiesta con 
particolare riferimento alla direttiva nitrati; 

 
Tutela quantitativa e qualitativa delle risorse 
idriche superficiali e profonde 

 
Riduzione inquinamento corpi idrici 
 

Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 
Sostegno agli agricoltori in relazione alla 
controprestazione ambientale richiesta con 
particolare riferimento alla direttiva nitrati; 

 
Promozione del risparmio energetico e delle energie 
rinnovabili 
 Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 

Sostegno agli agricoltori in relazione alla 
controprestazione ambientale richiesta con 
particolare riferimento alla direttiva nitrati; 

Riduzione dei Gas serra 
 
Contributo alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici 
 Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 

Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio 

Prevenzione e interventi di protezione del dissesto 
idrogeologico 
Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 

 
Conservazione e miglioramento del paesaggio 
 

Preservare i valori caratteristici del paesaggio 
aretino 
Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio 

Prevenzione e interventi di protezione del dissesto 
idrogeologico 
Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 

Tutela del territorio  
 
 
 
Riduzione dell’erosione del suolo 
 Preservare i valori caratteristici del paesaggio 

aretino 

 
Asse 3 

Obiettivi Prioritari Obiettivi specifici Fabbisogni individuati 

Favorire la diffusione di servizi legati all’ospitalità 
rurale e conseguente destagionalizzazione delle 
presenze 
 
Favorire la produzione di energia rinnovabile nelle 
aziende agricole anche per ridurre i costi di 
produzione 
 

Mantenimento o creazione di nuove opportunità 
occupazionali 

Mantenimento o creazione di nuove opportunità 
occupazionali 

Favorire un miglior rapporto qualità/prezzo dei 
servizi offerti 
 

 
 



 

 

6 STRATEGIE 
 
 
 
 
Per rafforzare la competitività delle imprese che hanno subito una diminuzione, causata dall’aumento dei costi, a 
fronte della stagnazione dei prezzi di tutti i prodotti agricoli, e della globalizzazione della competizione sui 
mercati, è stata data rilevanza alle misure  che puntano a questa valorizzazione. 
 
Il processo di rafforzamento delle risorse a favore della competitività delle imprese era iniziato nell’ultimo 
periodo della precedente fase di programmazione 2000/06, ed in questa fase  di programmazione 2007-2010 si 
è agito in continuità di azione. Le misure attivate che caratterizzano sia per gli obiettivi che per la dotazione 
finanziaria la strategia del piano sono: 
la misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, in collegamento con il problema dell’invecchiamento degli 
imprenditori e alla  difficoltà di subentro di giovani imprenditori, cui corrisponde un indebolimento delle capacità 
gestionali e una minore tendenza agli investimenti; 
 
la misura 114 “Utilizzo servizi di consulenza” per incidere con azioni di consulenza aziendale diretta nella 
formazione di quel capitale umano indispensabile per il trasferimento delle innovazioni in agricoltura e la 
creazione di una imprenditorialità diffusa, attivata con le risorse regionali; 
 
la misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e la misura 122 ‘‘Migliore valorizzazione economica 
delle foreste’’  che sono le misure che incidono più direttamente sulla competitività delle imprese; 
 
la misura 123/a “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” in collegamento con la necessità di rafforzare 
le filiere agricole e obiettivi e strategie comuni tra i diversi segmenti della filiera, attivata nell’ambito della 
graduatoria unica regionale; 
 
la misura 132 “ Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare” per sostenere gli oneri aggiuntivi 
per la certificazione della qualità necessaria ad una migliore penetrazione nei mercati; 
 
la misura 214 “Pagamenti agro ambientali” alla quale vengono assegnati importanti risorse per rispondere in 
particolare ad un’esigenza molto presente in provincia che vede tra l'altro la più grande area regionale delimitata 
come zona vulnerabile ai nitrati; 
 
la misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” e misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale” rivolta 
sia enti pubblici che a soggetti privati per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale e per proteggere i 
boschi e ricostituire le foreste danneggiate; 
 
la misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” per incentivare principalmente progetti volti alla 
qualificazione degli agriturismo e nuove forme di multifunzionalità (agricoltura sociale, fattorie didattiche, ...) e 
all'attivazione di progetti agroenergetici. 
 
 
 
 
 
 
Di seguito si riportano, per ciascun Asse, gli obiettivi prioritari e specifici del Piano di Sviluppo Rurale regionale 
che fanno parte della strategia adottata con l’indicazione delle misure che si ritiene necessario attivare: 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 
 
Obiettivo prioritario: Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e 
dell'integrazione delle filiere 
OS 1. Consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati mediante la 
diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività 
attraverso le seguenti misure  
114 Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale 
121. Ammodernamento delle aziende agricole 
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste  
123/a. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli  
311. Diversificazione verso attività non agricole 
OS 2. Rafforzamento delle filiere produttive agricole e forestali 
attraverso le seguenti misure  
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte di imprenditori agricoli e forestali  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste 
123/a. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli  
Obiettivo prioritario: Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e 
Forestale 
OS 3. Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale 
attraverso le seguenti misure  
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali 
121. Ammodernamento delle aziende agricole 
123/a. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli  
132. Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare  
Obiettivo prioritario: Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti 
al settore agricolo e forestale e sostegno del ricambio generazionale 
OS 4. Promozione dell’occupazione e del ricambio generazionale 
attraverso le seguenti misure  
112. Insediamento di giovani agricoltori  
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali 
121. Ammodernamento delle aziende agricole 
OS 5. Diffusione delle informazioni e delle conoscenze e rafforzamento delle competenze 
Professionali 
attraverso le seguenti misure  
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali 
 
ASSE 2 - MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE 
 
Obiettivo prioritario: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali 
ad alto valore naturale 
OS 6. Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o 
Allevate 
attraverso le seguenti misure  
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali  
214. Pagamenti agroambientali  
221 Imboschimento di terreni agricoli 
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 
Obiettivo prioritario: Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e 
Profonde 
OS 7. Promozione del risparmio idrico 
attraverso le seguenti misure  
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
214. Pagamenti agroambientali 
221 Imboschimento di terreni agricoli 



 

 

OS 8. Riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici 
attraverso le seguenti misure  
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali Per supportare le imprese  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
123/a. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli  
214. Pagamenti agroambientali 
221 Imboschimento di terreni agricoli 
Obiettivo prioritario: Riduzione dei gas serra 
OS 9. Promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili 
attraverso le seguenti misure  
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali 
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste 
123/a. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 
221 Imboschimento di terreni agricoli 
311. Diversificazione verso attività non agricole  
OS 10. Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
attraverso le seguenti misure  
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali  
214. Pagamenti agroambientali  
221 Imboschimento di terreni agricoli 
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 
Obiettivo prioritario: Tutela del territorio 
OS 11. Conservazione e miglioramento del paesaggio 
attraverso le seguenti misure  
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali  
214. Pagamenti agroambientali 
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi  
OS 12. Riduzione dell’erosione del suolo 
attraverso le seguenti misure  
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali  
214. Pagamenti agroambientali  
221 Imboschimento di terreni agricoli 
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi  
 
ASSE 3 - QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA 
RURALE 
Obiettivo prioritario: Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di 
reddito in aree rurali 
OS 14. Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali 
attraverso le seguenti misure  
311. Diversificazione in attività non agricole (art. 53) Sostiene l’avvio e il consolidamento di attività 
economiche collaterali a quella agricola 
 
Per quanto attiene all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di competenza dell’Ente Locale per le singole misure 
attivate si evidenzia di seguito il fabbisogno prevalente che li ha determinati: 
 

Misura 121  AMMODERNAMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE" 

I) Qualità investimenti  

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di investimenti:         
-intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (paragrafo 
3 della scheda  5.3.1.2.1 del PSR); 
-  finalizzati al miglioramento ambientale (paragrafo 3 della scheda  5.3.1.2.1 del PSR); 
 
 RIDURRE GLI INCIDENTI SUL 

LAVORO
b) Investimenti esclusivamente (100% dell’investimento ammissibile) finalizzati all’attività 
di trasformazione e/o commercializzazione e/o vendita diretta al consumatore dei 

AUMENTARE IL VAORE 
AGGIUNTO E I REDDITI DEGLI 



 

 

prodotti aziendali: AGRICOLTORI

d) Incidenza percentuale > del 40%:sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti individuati come prioritari 
(si veda scheda di misura del PSR – paragrafo 3) nei seguenti comparti produttivi: 

d.3) per tutti gli altri comparti produttivi individuati come prioritari nel PSR.  ASSICURARE UNO SVILUPPO 
EQUILIBRATO DEI DIVERSI 

COMPARTI PRODUTTIVI
II) Territorio   

c) Investimenti in UTE ricadenti nelle zone prioritarie  (si veda la scheda di misura del PSR– paragrafo 5) per i seguenti 
comparti (o aggregati di comparti) produttivi: 
c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità territoriali nel 
presente bando 

ASSICURARE UNO SVILUPPO 
EQUILIBRATO DEI DIVERSI 

COMPARTI PRODUTTIVI
III) Tipologia del Richiedente  

a) il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40 anni:  FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE

 

IV) Assenza finanziamenti pregressi  

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è 
stato beneficiario della misura 1 del PSR 2000/2006 e delle misure 121 e 123a del PSR 
2007/13. 

FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE

 
MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a privati) 

I.       Qualità investimento  

a)          Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le 
condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della 
scheda di misura del PSR)  non inferiore  a: 

RIDURRE GLI INCIDENTI SUL 
LAVORO

b.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4e) 
della scheda di Misura del PSR (miglioramento delle foreste) 

b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4d) 
(miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR 

PREVENZIONE E 
MANUTENZIONE DELLE 
OPERE CON FUNZIONE 

ANTINCENDIO

II.                 Territorio  

b)          i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone 
montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE) 

SOSTEGNO AGLI 
AGRICOLTORI IN RELAZIONE 
ALLA CONTROPRESTAZIONE 

AMBIENTALE
III.               Occupazione  

Descrizione  
a)          UTE/UTF che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo 
indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS) 

 RIDURRE LA PRECARIETA’ 
DELL’OCCUPAZIONE

IV.               Tipologia del richiedente   

a)          il soggetto richiedente  ha un età inferiore a 40  anni FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE 

b)          impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE 

   V.      Assenza finanziamenti pregressi  

il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è 
stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 
2007/13: 

FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE 

FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE 



 

 

 
MISURA 123 sottomisura a) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 

Titolo Punteggi  

I) Qualità investimenti  

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di 
investimenti: 
- intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (paragrafo 6.1.1 della scheda di misura 5.3.1.2.3 
del PSR); 
- finalizzati al miglioramento ambientale (paragrafo 7.1.2 del bando paragrafo 6.1.1 della scheda di misura 5.3.1.2.3 del 
PSR); 
 RIDURRE GLI INCIDENTI SUL 

LAVORO
TUTELA DELL’AMBIENTE E 

DELLO SPAZIO RURALE
b) Investimenti in UTE/UPS ricadenti nelle zone prioritarie (si veda la scheda di misura del PSR – paragrafo 
6.1.4) per i seguenti comparti produttivi: 
  

b.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR e nel 
presente bando: 

ASSICURARE UNO SVILUPPO 
EQUILIBRATO DEI DIVERSI 

COMPARTI PRODUTTIVI
c) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti prioritari (si veda 
scheda di misura PSR– paragrafo 6.1.4) nei seguenti comparti produttivi: 

c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR e nel 
presente    bando: 

ASSICURARE UNO SVILUPPO 
EQUILIBRATO DEI DIVERSI 

COMPARTI PRODUTTIVI
IV) Assenza finanziamenti pregressi  

descrizione  

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda 
non è stato beneficiario delle misure 1 e 7 del PSR 2000/2006 e delle misure 
121 e 123a del PSR 2007/13. 

FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE 

V) Certificazioni  

descrizione  

e) Il soggetto richiedente è in possesso di una o più certificazioni inserite all’interno delle seguenti tipologie 
di certificazioni, riferite all’UTE oggetto della domanda di aiuto:  

 DARE IMPULSO ALLA CERTIFICAZIONE 
DI PROCESSO E DI PRODOTTO PER 
MIGLIORARE LA RICONOSCIBILITA’, 

L’AFFIDABILITA’ E LA PERCEZIONE 
DELL’ORIGINE DEI PRODOTTI

 
 
MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi 

preventivi (sostegno a privati) 
 

I.                    Qualità investimento  

c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi 
relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi 
boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base 
alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana: 

PREVENZIONE E 
MANUTENZIONE DELE OPERE 

CON FUNZIONE 
ANTINCENDIO 

IV.               Assenza finanziamenti pregressi  

Descrizione  

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato 
beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 226  del PSR 2007/13: 

FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE 



 

 

V.                  Certificazioni  

Descrizione  

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, 
Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in cui si effettuano gli 
investimenti 

DARE IMPULSO ALLA CERTIFICAZIONE 
DI PROCESSO E DI PRODOTTO PER 
MIGLIORARE LA RICONOSCIBILITA’, 

L’AFFIDABILITA’ E LA PERCEZIONE 
DELL’ORIGINE DEI PRODOTTI

 
MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (sostegno a Enti 

pubblici) 
I.                    Qualità investimento  

c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, 
interventi relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e 
lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di 
incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana: 

PREVENZIONE 
EMANUTENZIONE DELLE 
OPERE CON FUNZIONE 

ANTINCENDIO 

IV.               Certificazioni  

Descrizione  

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 
14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in cui si 
effettuano gli investimenti 

DARE IMPULSO ALLA CERTIFICAZIONE 
DI PROCESSO E DI PRODOTTO PER 
MIGLIORARE LA RICONOSCIBILITA’, 

L’AFFIDABILITA’ E LA PERCEZIONE 
DELL’ORIGINE DEI PRODOTTI

 
MISURA 311 "DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA' NON AGRICOLE" 

I) Qualità investimenti  

ambiente    

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati al miglioramento ambientale 
mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili (intervento 4.a.3 della scheda di misura  del PSR) e/o mediante il 
risparmio energetico e idrico (intervento  4.b.1 primo trattino della scheda di misura del PSR): 

 

 FAVORIRE LA PRODUZIONE 
DI ENERGIA RINNOVABILE 
NELLE AZIENDE AGRICOLE 

ANCHE PER RIDURRE I 
COSTI DI PRODUZIONE

 

abbattimento barriere architettoniche     

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati all’abbattimento delle barriere 
architettoniche (compresi negli interventi 4.a.1 secondo trattino e 4.b.3 terzo trattino della scheda di misura del PSR): 

 

I.c) >= 30%:    FAVORIRE LA DIFFUSIONE 
DI SERVIZI LEGATI 

ALL’OSPITALITA’ RURALE E 
CONSEGUENTE 

DESTAGIONALIZZAZIONE 
DELLE PRESENZE 

 

III) Tipologia Richiedente  

descrizione  

richiedente    

III.a) il soggetto richiedete ha un’età inferiore ai 40 anni:  FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE 

 

richiedente    

III.b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:  FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE 

 

richiedente    

III.c) la domanda è riferita ad una UTE che ha un numero di occupati di genere femminile 
almeno pari al 50% del totale degli occupati:  

FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE 

 

IV) Assenza finanziamenti pregressi  



 

 

descrizione  

assenza finanziamenti pregressi    

IV.a) Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non 
è stato beneficiario della misura 9.5 del PSR 2000/2006 o della misura 311 del PSR 
2007/2013:  

FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE 

 

 
 
 
 
6.1 Specifiche relative ai criteri di selezione delle operazioni finanziate 
 
Nell'ambito dei vincoli e dei limiti imposti dal Documento di Attuazione Regionale si riportano le schede relative 
alle misure attivate per le quali sono state previste risorse libere nella pianificazione finanziaria per la terza fase 
e sono stati assegnati punteggi aggiuntivi; nelle schede sono stati riportati i punteggi aggiuntivi di competenza 
dell'Ente Locale: 
 

Misura 121  AMMODERNAMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE"   

Tipologia 
priorità 

Titolo Punteggi  

 I) Qualità investimenti punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di investimenti:         
-intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (paragrafo 
3 della scheda  5.3.1.2.1 del PSR); 
-  finalizzati al miglioramento ambientale (paragrafo 3 della scheda  5.3.1.2.1 del PSR); 
 

   
   

 a.1)  > 10% e < 30%   punti    4 

 a.2) >= 30% e <50%   punti    6 

 a.3) >=50%  punti    7 1

b b) Investimenti esclusivamente (100% dell’investimento ammissibile) finalizzati all’attività 
di trasformazione e/o commercializzazione e/o vendita diretta al consumatore dei 
prodotti aziendali: 

punti   3 2

d d) Incidenza percentuale > del 40%:sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti individuati come prioritari 
(si veda scheda di misura del PSR – paragrafo 3) nei seguenti comparti produttivi: 

 d.1) comparto latte bovino  punti   7 

 d.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo punti   6 
   

 d.3) per tutti gli altri comparti produttivi individuati come prioritari nel PSR.  punti    4 2
   

  

 I punteggi di cui alla lettera d) non sono cumulabili  

 Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera d.2 sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali 
investimenti nel comparto latte bovino, se l’importo di tali investimenti non consente il raggiungimento del punteggio della 
lettera d.1). 

 Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera d.3 sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali 
investimenti nel comparto latte bovino e/o nei comparti olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, 
se l’importo di tali investimenti non consente il raggiungimento del punteggio delle lettere d.1 e d.2. 

 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data 
di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

  
Tipologia 
priorità 

II) Territorio  punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 



 

 

criterio  descrizione   

a a)  UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) nelle seguenti aree: punti   3 

 -          Zone Vulnerabili ai Nitrati;  

 -          Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Protezione Speciale, Siti di 
Importanza Regionale); 

 -          Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE (direttiva “acque”);  

 -          Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente  

b b)   UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D o montana ai 
sensi della Dir. 75/268/CEE): 

punti   1 

   

 I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili  
  

c c) Investimenti in UTE ricadenti nelle zone prioritarie  (si veda la scheda di misura del PSR– paragrafo 5) per i seguenti 
comparti (o aggregati di comparti) produttivi: 

  
 c.1) comparto latte bovino punti    4 
   

 c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo  punti  3,5 
   

 c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità territoriali nel 
presente bando 

punti    2 1

   

 I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili.  

   

 Al fine dell’attribuzione del punteggio vengono effettuate le seguenti operazioni:  

 ·          Si individua la zona di appartenenza dell’UTE. Ogni UTE può appartenere esclusivamente ad una sola delle zone 
classificate nel PSR come zona A, B, C1, C2 e  D. Qualora i terreni siano distribuiti su più zone, si attribuisce l’UTE alla zona 
prevalente (superficie > del 50%) sul totale dell’UTE.  

 · Si individuano i comparti prioritari per tale zona, come da tabella del paragrafo 5.3.1.2.1 della scheda di misura 121 del 
PSR.  

 ·  Si stabilisce la riferibilità degli investimenti previsti in domanda  ad uno degli aggregati di comparti prioritari (c.1 o c.2 o 
c.3) attraverso due metodi alternativi: 

 - verificando la presenza di investimenti univocamente connessi (100% dell’investimento totale ammissibile) ad uno degli 
aggregati di comparti prioritari (c.1 o c.2 o c.3). Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2), sono 
sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino, se anche tale comparto è prioritario 
nella zona di appartenenza dell’UTE e se l’importo degli investimenti nel comparto bovino non consente il raggiungimento 
del punteggio di cui alla lettera c.1) . Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3), sono sommabili anche 
i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino e/o nei comparti olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e 
latte ovino) e/o cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari nella zona di appartenenza dell’UTE e se l’importo degli 
investimenti in tali comparti non consente il raggiungimento dei punteggi di cui alle lettere c.1) e c.2). 

 - quando non vi è questa univocità, si analizza l’ordinamento produttivo dell’UTE cui si riferiscono gli investimenti previsti in 
domanda attraverso i redditi lordi standard: se l’UTE è prevalentemente orientata (>50% del RLS totale) ad uno degli 
aggregati di comparti prioritari per il territorio di riferimento di cui alle lettere c.1 o c.2 o c.3 viene attribuito il 
corrispondente punteggio. Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2) è sommabile anche il valore 
relativo all’eventuale reddito lordo standard del comparto latte bovino, se anche tale comparto è prioritario nella zona di 
appartenenza dell’UTE. 

 Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3) è sommabile anche il valore relativo all’eventuale reddito 
lordo standard del comparto latte bovino e/o del comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o 
cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari nella zona di appartenenza dell’UTE. 

  
   
 Non sono attribuiti punteggi alle domande relative ad investimenti totalmente ed univocamente collegabili ai comparti non 

prioritari nella zona di appartenenza dell’UTE. 
   



 

 

Tipologia 
priorità 

III) Tipologia del Richiedente punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a a) il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40 anni:  punti   3 2
  

  

 Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:  
 §          imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età; 

 §          società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età; 

 §          società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci 
(persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno 
ancora compiuto 40 anni di età; 

 §          cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora 
compiuto 40 anni di età; 

 §          società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora 
compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età. 

  
b b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda: punti   1 

c c) almeno il 50% del totale degli occupati nell’UTE è di genere femminile: punti   1 

 Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti, IAP,,soci lavoratori, tutti 
regolarmente iscritti all’INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori. 

d d) il soggetto richiedente  è di genere femminile: punti    2 

   

 Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:  

 §          imprese individuali: il soggetto richiedente  è di genere femminile;  

 §          società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;  

 §          società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci 
(persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; 

 §          -cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere 
femminile; 

 §          -società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci  (persone fisiche) di genere femminile e 
almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile. 

 I punteggi dalle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili nel limite massimo di punti  5  

   

Tipologia 
priorità 

IV) Assenza finanziamenti pregressi punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è 
stato beneficiario della misura 1 del PSR 2000/2006 e delle misure 121 e 123a del PSR 
2007/13. 

punti    2 2

 Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in 
elenchi di liquidazione approvati. 

   

Tipologia 
priorità 

V Certificazioni  punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a a) le produzioni dell’UTE oggetto della domanda sono certificate, in tutto o in parte, come : 

 a.1) DOP e/o DOCG punti   2,5 

 a.2) DOC e/o IGP punti    2 

   

 I punteggi della lettera a) non sono cumulabili   

   

b b) le produzioni dell’UTE oggetto della domanda sono certificate “Agriqualità” - 
Produzione Integrata ai sensi della L.r. n. 25/99: 

punti   1,5 



 

 

c c) Il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile 
all’elenco regionale degli operatori biologici)  per  l’UTE oggetto della domanda di aiuto: 

punti   3 

d d)  Il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile 
all’elenco regionale degli operatori biologici) con allevamento (nell’UPZ oggetto della 
domanda di aiuto) interamente condotto con metodo biologico e con una  consistenza di 
stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell’apiario di almeno 100 alveari: 

punti    3 

   

 I punteggi di cui alle lettere c) e d)  vengono riconosciuti anche ai soggetti che hanno inviato la prima notifica di attività 
attraverso la DUA al sistema informatico di ARTEA e, in tal caso, fa fede la data di protocollazione informatica del sistema  
ARTEA della prima notifica. 

   
e e) il soggetto richiedente è in possesso di una o più certificazioni inserite all’interno delle seguenti tipologie di certificazioni, 

riferite all’UTE oggetto della domanda di aiuto:  

 ·          Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);  
 ·          IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); 

 ·          BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); 

 ·          UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);  
 ·          UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell’alimento e 

della filiera alimentare); 
 ·          ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell’impatto 

del ciclo di vita del prodotto); 
 ·          Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli);  
 ·          certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale;  
 ·          Ecolabel;  
 ·          EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001.  
 e.1)   n°  1        tipologia di certificazione punti     1 

 e.2)   n°  2        tipologie di  certificazione punti    1,5 

 e.3)   n° >= 3    tipologie di  certificazione punti     2 

   

 Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell’elenco.  

 I punteggi dalla lettera a) alla lettera e) sono cumulabili nel limite massimo di  PUNTI  
7. 

 

   

   

Tipologia 
priorità 

VI Partecipazione a filiere produttive   punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a a)        il soggetto richiedente aderisce a un contratto di produzione, allevamento o 
conferimento, con durata di almeno 1 anno (che sia valido al momento dalla ricezione 
della domanda di aiuto oppure che sia relativo all’esercizio precedente la domanda di 
aiuto), a seguito di: 

punti   2 

 §         contratto quadro sottoscritto ai sensi dell’art. 1, 10 e 11 del D.Lgs 102/2005;  

 §         accordo di filiera approvato con atto della Giunta Regionale;  

 e l’investimento oggetto della domanda è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto interessato dal 
contratto quadro/accordo di filiera; il contratto quadro/accordo di filiera deve riferirsi a produzioni presenti nell’UTE oggetto 
della domanda di aiuto: 

b b)       il soggetto richiedente aderisce ad una integrazione strutturata tra almeno due 
fasi della filiera mediante rapporti o forme giuridicamente stabili e vincolanti per le parti 
(società, consorzi e ATI) con durata di almeno 5 anni dalla ricezione della domanda di 
aiuto e l’investimento per il quale chiede il contributo è diretto, per almeno il 70% della 
spesa ammissibile, nel comparto inerente la filiera interessata dagli accordi. 
L’integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera deve riferirsi all’UTE oggetto 
della domanda di aiuto: 

punti   2 

   



 

 

   

 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data 
di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

 Verifica dello Statuto, o del contratto di consorzio o del contratto di ATI/ società sottoscritto fra le parti di durata minima di 
5 anni dalla data di ricezione della domanda. 

   

c c)        Il soggetto richiedente aderisce direttamente (cd socio diretto) o tramite società 
(cd socio indiretto) ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del D. Lgs. 
102/2005 (art. 4 c.1) o dell’OCM ortofrutta di cui al Reg. Ce 1234/07.  

punti   2 

 L’investimento oggetto della domanda deve essere diretto, per almeno il 70% della spesa ammissibile, nel comparto 
produttivo dell’organizzazione di produttori riconosciuta a cui l’impresa aderisce. L’adesione sia come socio diretto che 
come socio indiretto, deve riferirsi all’UTE oggetto della domanda di aiuto: 

   

 I punteggi di cui alle lettere  a), b) e c) non sono cumulabili.   

   

 In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:  

 a)  minor importo di contributo concedibile;  

 b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la 
domanda meno recente). 

 

   

   punteggio 
aggiuntivo 

    

 progetti previsti dai PASL  

  

 progetti previsti dai PIT  

 
MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a privati)   
Tipologia 
priorità 

I.       Qualità investimento punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a a)          Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le 
condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della 
scheda di misura del PSR)  non inferiore  a: 

Punti 2 1 

 -          Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €;   

 -          almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €; 

 almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;   

b.1 b.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4e) 
della scheda di Misura del PSR (miglioramento delle foreste) 

Punti 6 1 

b.2 b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4d) 
(miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR 

Punti 4 1 

c c) investimenti che riguardano anche la redazione di piani di gestione o di piani dei tagli 
ed azioni finalizzate all’acquisizione della ecocertificazione forestale  - punti 4.a) e 4.f) 
della scheda di Misura del PSR 

Punti 2  

d d) investimenti che prevedono l’utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione 
o ristrutturazione di fabbricati, passerelle, ponti ai sensi del punto  4.d) della scheda di 
Misura del PSR. 

Punti 2  

 Il punteggio di cui alla lett. I.a è cumulabile con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2, I.c, 
I.d.  

  

 I punteggi di cui alle lettere I.b.1 e I..b.2 non sono cumulabili tra loro.   

 I punteggi di cui alle lettere I.c e I.d sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2.  

 I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 



 

 

Tipologia 
priorità 

II.                 Territorio punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a a)          i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: 

Punti 1  

 - Zone Vulnerabili ai Nitrati;   

 - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza 
Regionale); 

 - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”;   

 - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente    

b b)          i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone 
montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE) 

Punti 4 1 

c c)           investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) 
certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC 

Punti 1  

d d)          investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono 
prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità 
superiore al 47%. 

Punti 1  

    

 Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, 4d della scheda di misura del PSR) più del 
50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto 
deve  essere compreso nelle zone indicate. 

 I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d sono cumulabili.    

 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità 

III.               Occupazione punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a a)          UTE/UTF che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo 
indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS), almeno pari a: 

 a) da 1 a 3 occupati  punti 1 0,5 

 b) da 4 a 6 occupati  punti 2 0,5 

 c) oltre 6 occupati     punti 3 1 

 Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.   

 Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione 
(da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di 
presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità 

IV.               Tipologia del richiedente  punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a a)          il soggetto richiedente  ha un età inferiore a 40  anni Punti 2 1 

    

 Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:   

 •        imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;   

 •        società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;   

 •        società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone 
fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora 
compiuto 40 anni di età; 

 •        cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora 
compiuto 40 anni di età; 

 •        società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora 
compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età. 



 

 

b b)          impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda Punti 2 1 

c c)           La domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere 
femminile (IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci 
lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati 

Punti 1  

 Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.   

d d)          Il soggetto richiedente è di genere femminile Punti 1  

 Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:   

 imprese individuali:  il soggetto richiedente è di genere femminile;   

 società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;   

 società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone 
fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; 

 cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile; 

 società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci  (persone fisiche) di genere femminile e almeno 
la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile. 

 I punteggi di cui alle lett. IV.a, IV.b, IV.c, IV.d  sono tra loro cumulabili.    

e1 e.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: Punti 5  

         IAP riconosciuto ai sensi della L.r. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai sensi della 
normativa statale (D.Lgs. 99/04); 

         coltivatore diretto ai sensi dell’art. 2083 del Codice Civile;   

         è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell’art. 19 della L.r. 39/00  

e2 e.2) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: Punti 3  

        è un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile che svolgono attività forestale; 

        è un gestore di beni civici.   

e3 e.3) il soggetto richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un 
consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell’art. 19 
della L.R. 39/00  

Punti 1  

 Il punteggio delle lett. IV.e.1, IV.e.2, IV.e.3 non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con i punteggi di cui alle 
lettere IV.a, IV.b, IV.c, IV.d. 

 I requisiti di cui alle lettere IV.a, IV.b, IV.c, IV.d devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto. 

 I requisiti di cui alle lettere IV.e.1, IV.e.2, IV.e.3 devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel 
sistema ARTEA, alla data di ricezione (da dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità 

   V.      Assenza finanziamenti pregressi punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è 
stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 
2007/13: 

Punti 4 2 

    

 Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in 
elenchi di liquidazione approvati. 

Tipologia 
priorità 

 VI.    Certificazioni  punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

a a)  il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di 
processo e/o di prodotto: 

Punti 1  

 -          UNI ISO 9000;   

 -          UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);   

 -          UNI ISO 10939, 2001 (rintracciabilità di filiera);   



 

 

            UNI 11020, 2002 (rintracciabilità aziendale);   

b b) Il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all’UTE/UTF in cui 
si effettuano gli investimenti   

Punti 1  

    

c c) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazione: ISO 
14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in cui si 
effettuano gli investimenti 

Punti 1  

 I punteggi di cui alle lett. VI.a, VI.b, VI.c sono cumulabili.    

 Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, della scheda di misura del PSR) più del 50% 
del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve 
essere certificato. 

 In caso di parità   

 In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:   

 a)      minor importo di contributo concedibile;   

 b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).  

    
    
   punteggio 

aggiuntivo 

    

 progetti previsti dai PASL   

    

 progetti previsti dai PIT   

 
MISURA 123 sottomisura a) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli  

 Titolo Punteggi  

Tipologia 
priorità 

I) Qualità investimenti punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di 
investimenti: 

 - intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (paragrafo 6.1.1 della scheda di misura 
5.3.1.2.3 del PSR); 

 - finalizzati al miglioramento ambientale (paragrafo 7.1.2 del bando paragrafo 6.1.1 della scheda di misura 5.3.1.2.3 del 
PSR); 

   

 a.1)         >   10%  e  < 30% punti    3  

 a.2)         >= 30%  e <50% punti    5  

 a.3)          >= 50% punti    6 2 

b b) Investimenti in UTE/UPS ricadenti nelle zone prioritarie (si veda la scheda di misura del PSR – paragrafo 
6.1.4) per i seguenti comparti produttivi: 

   

 b.1) comparto latte bovino punti    4  

 b.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo: punti   3,5  

 b.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR e nel 
presente bando: 

punti    2 2 

   

 La localizzazione degli investimenti nelle zone prioritarie è determinata avendo a riferimento la collocazione  prevalente (> 
del 50%) dell’UTE/UPS. 

 Il punteggio non è attribuito ai progetti relativi esclusivamente all’attività di commercializzazione, se quest’ultima è riferita 
a più comparti. 

  

 I punteggi di cui alla lettera b) non sono cumulabili  

  



 

 

c c) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti prioritari (si veda 
scheda di misura PSR– paragrafo 6.1.4) nei seguenti comparti produttivi: 

 c.1) comparto latte bovino: > 40%: punti   7 

 c.2)comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo:    > 40%: punti    6 

 c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR e nel 
presente    bando: 

> 40%: punti  
4 

2 

   

 Il punteggio non è attribuito ai progetti relativi esclusivamente all’attività di commercializzazione, se quest’ultima è riferita 
a più comparti. 

 I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili  

  

 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data 
di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

   

Tipologia 
priorità 

II) Occupazione punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a a) La domanda è riferita a UTE/UTP che hanno un numero di occupati pari a:  

 a.1) da 3 a 6 occupati punti  0,5  

 a.2) da 7 a 14 occupati punti    1  

 a.3) oltre 14 occupati punti   2  

   

 Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti, IAP, soci lavoratori, tutti 
regolarmente iscritti all’INPS;. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori. 

   

 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data 
di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità 

III) Tipologia del Richiedente punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a a)       impresa che nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:         punti    2  

 -          si è costituita;   

 -          oppure ha realizzato o acquisito una nuova UTE/UTP oggetto della domanda di 
aiuto; 

  

    

b b) almeno il 50% del totale degli occupati nell’UTE è di genere femminile: punti   1  

   

 Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti. IAP, soci lavoratori, tutti 
regolarmente iscritti all’INPS;. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori. 

   

c c) il soggetto richiedente è di genere femminile: punti   2  

   

 Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:  

 imprese individuali: il richiedente è di genere femminile;  

 società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;  

 società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone 
fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; 



 

 

 cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di 
genere femminile; 

 società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci  (persone fisiche) di genere femminile e almeno 
la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile. 

  

 I punteggi dalle lettere a), b) e c) sono cumulabili nel limite massimo di punti 4,5  

   

Tipologia 
priorità 

IV) Assenza finanziamenti pregressi punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda 
non è stato beneficiario delle misure 1 e 7 del PSR 2000/2006 e delle misure 
121 e 123a del PSR 2007/13. 

punti   2 2 

  

 Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in 
elenchi di liquidazione approvati. 

   

Tipologia 
priorità 

V) Certificazioni punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a a) DOP e/o DOCG: incidenza percentuale, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato 
nell’UTE/UTP oggetto degli investimenti nell’esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di 
aiuto, dei prodotti finiti: 

 a.1)        dal  10% al 50% punti     2  

 a.2)           > del 50 al 90% punti    2,5  

 a.3)           > del 90 % punti     3  

   

 La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte. 

   

b b) DOC e/o IGP: incidenza percentuale, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato 
nell’UTE/UTP oggetto degli investimenti nell’esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di 
aiuto, dei prodotti finiti: 

 b.1)        dal  10% al 50% punti    1,5  

 b.2)        > del 50 al 90% punti     2  

 b.3)        > del 90% punti    2,5  

    

 La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte. 

    

c c) “Agriqualità” (LR 25/99): incidenza percentuale maggiore del 10%, in 
termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell’impianto 
oggetto degli investimenti nell’esercizio precedente a quello di ricezione della 
domanda di aiuto, dei prodotti finiti riconosciuti ai sensi della LR 25/99 
(“Agriqualità”) 

punti  1,5  

   

 La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte. 

   

d d) Biologico: incidenza percentuale maggiore del 10%, in termini di quantità 
sul totale prodotto e/o commercializzato nell’impianto oggetto degli 
investimenti nell’esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di 
aiuto, dei prodotti finiti riconosciuti come biologici ai sensi Reg. CE n. 2092/91 
e successive modifiche: 

punti   3  

   

 La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte. 

   



 

 

e e) Il soggetto richiedente è in possesso di una o più certificazioni inserite all’interno delle seguenti 
tipologie di certificazioni, riferite all’UTE oggetto della domanda di aiuto:  

 ·          Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);  

 ·          IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o 
animale); 

 ·          BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o 
animale); 

 ·          UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);  

 ·          UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell’alimento e 
della filiera alimentare); 

 ·          ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell’impatto 
del ciclo di vita del prodotto); 

 ·          Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli);  

 ·          certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale;  

 ·          Ecolabel;  

 ·          EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001.  

   

 e.1) n.1 tipologia di certificazione punti     1  

 e.2) n.2 tipologie di certificazione punti    1,5 1 

 e.3) n° >= 3 tipologie di certificazione punti     2 1 

   

 Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell’elenco.  

  

 I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili nel limite di  punti  6,5.  

   

Tipologia 
priorità 

VI) Partecipazione a filiere produttive punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a a) nell’UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli a seguito 
di: 

 a.1)  singoli contratti di conferimento/fornitura in attuazione di contratti quadro 
sottoscritti ai sensi degli articoli 1, 10 e 11 del D. Lgs. 27/5/2005 n. 102; 

punti   2  

 a.2)  accordo di filiera approvato con atto della Giunta Regionale   

 a.3)  vincoli statutari o regolamentari di conferimento totale dei prodotti da parte dei soci;   

   

 per una quantità di prodotto trasformato  o commercializzato superiore al 50% rispetto al totale trasformato e/o 
commercializzato nell’impianto oggetto di  finanziamento, risultante nell’ultimo esercizio approvato precedente a quello di 
ricezione della domanda di aiuto: 

   

b b) l’UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto si approvvigiona da produttori agricoli di base (fornitori della 
materia prima) per una quota  superiore  almeno al 70% della quantità totale trasformata e/o 
commercializzata nell’impianto oggetto degli investimenti   mediante statuti, regolamenti di conferimento, 
impegni unilaterali d’acquisto e produzione propria: 

 b.1)  dal 70 % al 90 % punti   4  

 b.2)  > del 90 % punti   5  

   

 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA e alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento.  

 I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.  

  

Tipologia 
priorità 

VI) Partecipazione a filiere produttive punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   



 

 

a a) nell’UTE/UTP oggetto di aiuto vengono utilizzati  prodotti agricoli di base derivanti da UTE il cui centro 
aziendale è localizzato all’interno di un’area avente un raggio non  superiore a 70 Km di distanza 
dall’impianto stesso: 

 a.1) dal 30%  al 60% punti   2  

 a.2) > del 60% punti   3  

    

 Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti 
da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell’impianto oggetto degli investimenti, risultante 
nell’ultimo esercizio approvato precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto. 

    

 In caso di parità   

    

 In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:   

 a)           minor importo di contributo concedibile   

 b)           a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno 
recente) 

 

   

   

   punteggio 
aggiuntivo 

    

 progetti previsti dai PASL   

   

 progetti previsti dai PIT   

 
MISURA 132 "SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO AI SISTEMI DI QUALITA' ALIMENTARE 

Tipologia 
priorità 

Titolo Punteggi  

 I) Territorio punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a a) Impresa ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) nelle seguenti 
aree: 

punti   4 

 - Zone Vulnerabili ai Nitrati;  
 - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza 

Regionale); 
 - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE (direttiva “acque”);  
 - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente  
   

b b) impresa ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D o 
montana ai sensi della Dir. 75/268/CEE): 

punti   4 

   
 Per impresa si intende la somma delle U.T.E. possedute dal beneficiario sul territorio della Regione 

Toscana. 
   
   

Tipologia 
priorità 

II) Assenza finanziamenti pregressi punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a          Il soggetto richiedente non ha percepito contributi per i costi di 
certificazione di cui al  bando Decreto Dirigenziale n. 3466 del 13/07/2007 ( 
Bando Agriqualità); 

punti    6 

          Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario 
della misura 132 del PSR 2007/13. 

  
 Per l’attribuzione del punteggio di questa priorità devono verificarsi entrambe le condizioni previste. 



 

 

   
 Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in 

elenchi di liquidazione approvati. 
   

Tipologia 
priorità 

III) Priorità tra i vari sistemi di qualità punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:  
 DOP ed IGP ai sensi del Reg. Ce n. 510/06: punti 16 
 Agricoltura biologica ai sensi del Reg. Ce n. 2092/91: punti 16 
 DOC e DOCG ai sensi del Reg. Ce 1493/99 e della L. n. 164/92: punti   8 
 “Agriqualità” Produzione integrata ai sensi della l.r. n. 25/99: punti    1 
   
 Il punteggio è cumulabile per un massimo di  26 PUNTI.  
  
 Il cumulo si ha sia nel caso di un singolo prodotto contrassegnato da più di un marchio ( es. vino D.O.C. e 

contemporaneamente biologico) ed sia nel caso di un beneficiario che chiede il contributo per prodotti diversi 
contrassegnati da marchi diversi ( es. beneficiario che produce vino D.O.C. e miele biologico). 

 Il cumulo si ha anche nel caso in cui il soggetto beneficiario aderisce a più sistemi di qualità e chiede il sostegno per uno 
solo.  

   
 In caso di parità  
   
 In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:  
 a)           minor importo di contributo concedibile  
 b)           a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno 

recente) 
   
  
   punteggio 

aggiuntivo 
    
 progetti previsti dai PASL  
  
 progetti previsti dai PIT  

 
MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi 

(sostegno a privati) 
 

Tipologia 
priorità 

I.                    Qualità investimento punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a a)      gli  interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono la ricostituzione di 
soprassuoli danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione 
di soprassuoli danneggiati), per più del 50% della superficie di intervento:  

punti 6  

b b)      gli investimenti previsti nella domanda di aiuto riguardano, per più del 30% della 
spesa ammissibile, interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria 
naturalistica di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di 
soprassuoli danneggiati): 

punti 1  

c1 c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, 
interventi relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione 
e lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio 
di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana: 

punti 3 2 

c2 c.2) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, 
interventi relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione 
e lotta alle fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META 
come interessati alla diffusione del patogeno segnalato:  

punti 3  



 

 

d d) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di 
Misura del PSR) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica: 

 dal 33 % a <  50%  punti 3  
 > = 50 %  punti 4  

e e) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi 
relativi al punto 4.a.III e/o 4.b.II della scheda del PSR e sono realizzati nel territorio di 
Comuni inseriti in elenchi regionali per l’individuazione di aree interessate da danni 
climatici (vedi ad es. Ordinanza PCM 3734 del 16/01/2009. Individuazione delle province e 
dei comuni danneggiati)  

punti 2   

 I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, I.c, I.d non sono tra loro cumulabili .   

 I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, I.c, I.d sono cumulabili con quello del punto I.e. 

 I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità 

II.                 Territorio punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a a)      i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: 

Punti 4  

 - Zone Vulnerabili ai Nitrati;   
 Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza 

Regionale); 
 Zone  individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”;   
 Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente   

b b)      i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in 
zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE 

Punti 7  

    

c c)       investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) 
certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC 

Punti 3 

d d)      investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono 
prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità 
superiore al 47%. 

Punti 3  

    
e e)      investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti 

anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti 
interamente pertinenti a tale calamità) 

Punti 3 

f f)        investimenti eseguiti su terreni soggetti prevalentemente (superficie > del 50%) a 
dichiarazione di urgenza (da parte del Sindaco o del Prefetto) per la tutela dell’incolumità 
pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in 
sicurezza o per la sistemazione/ ripristino delle aree oggetto del provvedimento 

Punti 3  

    

 I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d, II.e, II.f  sono cumulabili.   

 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo 

Tipologia 
priorità 

III.               Tipologia di beneficiario  punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a1 a.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: punti 3  
 -         impresa iscritta all’albo di cui all’art. 13 della L.r. 39/00 e s.m.i.   
 -         è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell’art. 19 della L.r. 39/00: 

a2 a.2) il soggetto richiedente è costituito da un gestore di beni civici: punti 2   



 

 

a3 a.3) il soggetto richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un 
consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell’art. 19 
della L.r. 39/00: 

punti 1  

 I punteggi delle lett. III.a.1, III.a.2 e III.a.3. non sono cumulabili.   

b b) il soggetto richiedente presenta domanda all’interno di Progetti integrati territoriali punti 1 

 Il punteggio di cui alla lettera III.b è cumulabile con quelli di cui alle lett. III.a.1, III.a.2 e III.a.3. 

 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data 
di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità 

IV.               Assenza finanziamenti pregressi punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è 
stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 226  del PSR 
2007/13: 

Punti 3 2 

    
 Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in 

elenchi di liquidazione approvati. 

Tipologia 
priorità 

V.                  Certificazioni punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 
14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in cui si 
effettuano gli investimenti 

Punti 1 2

 In caso di parità   

 In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:  

 a)      minor importo di contributo concedibile;  

 b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).  

  
  
   punteggio 

aggiuntivo 

    

 progetti previsti dai PASL  

  

 progetti previsti dai PIT  

 
MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi 

(sostegno a Enti pubblici) 
  

Tipologia 
priorità 

I.                    Qualità investimento punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a a)      gli  interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono la ricostituzione di 
soprassuoli danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione 
di soprassuoli danneggiati), per più del 50% della superficie di intervento 

punti 6 

b b)      gli investimenti previsti nella domanda di aiuto riguardano, per più del 30% della 
spesa ammissibile, interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria 
naturalistica di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di 
soprassuoli danneggiati): 

punti 1  

c1 c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, 
interventi relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e 
lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di 
incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana: 

punti 3 2 



 

 

c2 c.2) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, 
interventi relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione 
e lotta alle fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META 
come interessati alla diffusione del patogeno segnalato: 

punti 3  

    

d d) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di 
Misura del PSR) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica: 

 dal 33 % a <  50%  punti 3  
 > = 50 %  punti 4  

e e) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi 
relativi al punto 4.a.III e/o 4.b.II della scheda del PSR e sono realizzati nel territorio di 
Comuni inseriti in elenchi regionali per l’individuazione di aree interessate da danni 
climatici (vedi ad es. Ordinanza PCM 3734 del 16/01/2009. Individuazione delle province e 
dei comuni danneggiati) 

punti 2   

 I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, I.c, I.d non sono tra loro cumulabili .   

 I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, I.c, I.d sono cumulabili con quello del punto I.e. 

 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data 
di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità 

II.                 Territorio punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a a)      i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadenti 
prevalentemente (> del 50%) in una delle seguenti aree: 

Punti 4  

  Zone Vulnerabili ai Nitrati;   
 Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza 

Regionale); 
 Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”;   
  Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente   

b b)      i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in 
zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE 

Punti 6  

    

c c)       investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) 
certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC 

Punti 4  

d d)      investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono 
prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità 
superiore al 47%. 

Punti 4  

    
e e)      investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti 

anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti 
interamente pertinenti a tale calamità) 

Punti 4  

f f)        investimenti eseguiti su terreni soggetti prevalentemente (superficie > del 50%) a 
dichiarazione di urgenza (da parte del Sindaco o del Prefetto) per la tutela dell’incolumità 
pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in 
sicurezza o per la sistemazione/ ripristino delle aree oggetto del provvedimento 

Punti 4  

    

 I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d, II.e, II.f  sono cumulabili.   

 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità 

III.               Assenza finanziamenti pregressi punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è 
stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 edealle misure 226  del PSR 
2007/13: 

Punti 4  



 

 

    
 Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in 

elenchi di liquidazione approvati. 

Tipologia 
priorità 

IV.               Certificazioni punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

CRITERIO Descrizione   

a a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 
14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in cui si 
effettuano gli investimenti 

Punti 1 2

 In caso di parità  

 In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:  

 a)              minore importo di contributo concedibile;  

 b)              a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente). 

  
  
   punteggio 

aggiuntivo 

    

 progetti previsti dai PASL  

  

 progetti previsti dai PIT  

 
MISURA 311 "DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA' NON AGRICOLE"   

Tipologia 
priorità 

I) Qualità investimenti punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a ambiente   
 Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati al miglioramento ambientale 

mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili (intervento 4.a.3 della scheda di misura  del PSR) e/o mediante il 
risparmio energetico e idrico (intervento  4.b.1 primo trattino della scheda di misura del PSR): 

 I.a)  >  30% e <= 50% :   punti  2  
 I.b)  > del 50%       :      punti  8 2 

b abbattimento barriere architettoniche    
 Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati all’abbattimento delle barriere 

architettoniche (compresi negli interventi 4.a.1 secondo trattino e 4.b.3 terzo trattino della scheda di misura del PSR): 

 I.c) >= 30%:    punti 4,5 2 

c acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività   
 Progetto volto all’acquisizione di almeno una delle seguenti certificazioni di qualità (nell’ambito dell’intervento 4.b.1 

secondo trattino della scheda di misura  del PSR): 
 - adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management 

Auditing Scheme)/ per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa; 
          

 -  ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for 
Standardization);  

 - ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Ecolabel, secondo la Decisione 
della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e successive modifiche; 

 I.d) acquisizione di almeno una certificazione:   punti 2,5  

d attività sociali ed educativo-didattiche    
 Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati allo sviluppo di attività e 

prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali, nonché degli 
investimenti finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche (intervento 4.a.1 della scheda di misura del PSR): 

 I.e) > 60%, in zona D:  punti 6  
 I.f) > 60%, in zona C2:  punti 2  

e qualificazione strutture agrituristiche       



 

 

 Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati alla qualificazione dell’offerta 
agrituristica e/o alla preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività 
agrituristica (intervento 4.b.1 - escluso acquisizione di certificazioni-  della scheda di misura del PSR): 

 I.g) >= 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona D:    punti 6  
 I. h) >= 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona C2:  punti 2  

f qualificazione strutture agrituristiche    
 Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a consentire l’ospitalità 

agrituristica negli spazi aperti aziendali (azione  4.b.2 della scheda di misura del PSR ): 

  I.i) >= 30%, in zona D:      punti 6  
  I.l)  >= 30% in zona C2:      punti 2  

g qualificazione strutture agrituristiche   
 Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a consentire l’ospitalità 

agrituristica (intervento 4.b.3 della scheda di misura del PSR) realizzati  su fabbricati aziendali situati in UTE ricadenti 
prevalentemente (superficie > del 50%) in zona D:  

 I.m) >= del 60%:  punti 5  
    
 I punteggi di cui alle lettere I.a) e I.b) non sono tra loro cumulabili.   
    
 I punteggi di cui alle lettere I.a), I.c) e I.d) sono tra loro cumulabili.    
    
 I punteggi di cui alle lettere I.b), I.c), I.d) sono tra loro cumulabili.   
    
 I punteggi di cui alle lettere da I.e) a I.m) sono tra loro cumulabili nel limite massimo di punti 7 e sono cumulabili con 

i punteggi di cui alle lettere I.c), I.d) e I.a) o I.b). 
    
 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 

ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data 
di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

    

Tipologia 
priorità 

II) Territorio punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a zone prioritarie   
 II.a)  UTE ricadente prevalentemente  (superficie > del 50%) in zona D:  punti 4  
    
 Criterio valido per la prima parte della graduatoria, relativa alle zone C2 e D.    
    

b zone prioritarie   
 II.b) UTE ricadente prevalentemente (superficie >del 50%) in zona C1, oppure UTE 

ricadente prevalentemente in zona B per investimenti sostenuti da imprese 
strutturalmente deboli:  

punti 3  

    
 Criterio valido per la seconda parte della graduatoria, relativa alle zone C1 e B.    
    
 Per “aziende strutturalmente ed economicamente deboli che necessitano di diversificazione” si intendono le aziende che 

hanno una dimensione economica aziendale inferiore o pari a 15 UDE. 
    

Tipologia 
priorità 

III) Tipologia Richiedente punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a richiedente   
 III.a) il soggetto richiedete ha un’età inferiore ai 40 anni:  punti 3 2 
    
 Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:   
 •   imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;   
 •   società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;   



 

 

 •   società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone 
fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora 
compiuto 40 anni di età; 

 •   cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora 
compiuto 40 anni di età; 

 •   società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora 
compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età. 

    

b richiedente   
 III.b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:  punti 2 1 
    

c richiedente   
 III.c) la domanda è riferita ad una UTE che ha un numero di occupati di genere femminile 

almeno pari al 50% del totale degli occupati:  
punti 1 1 

    
 Per occupati si intendono: IAP, coltivatori diretti, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti 

regolarmente iscritti all’INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori. 

    

d richiedente   

 III.d) Il soggetto richiedente è di genere femminile:  punti 2  
    
 Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:   
 - imprese individuali: il richiedente è di genere femminile;   
 - società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;   
 - società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone 

fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; 

 - cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di 
genere femminile; 

 

 - società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno 
la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile. 

    
 I punteggi di cui alle lettere III.a), III.b), III.c) e III.d) sono cumulabili nel limite 

massimo di punti 6 
  

    

Tipologia 
priorità 

IV) Assenza finanziamenti pregressi punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a assenza finanziamenti pregressi   
 IV.a) Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non 

è stato beneficiario della misura 9.5 del PSR 2000/2006 o della misura 311 del PSR 
2007/2013:  

 punti 6 2 

    
 Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in 

elenchi di liquidazione approvati. 
    

Tipologia 
priorità 

VI) Certificazioni punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   

a Certificazioni   
 Il soggetto richiedente è in possesso di una o più delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all’UTE oggetto della 

domanda di aiuto: 
 VI.a) certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale: punti 2   
 VI.b) una o più delle seguenti certificazioni:   
 •         Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);   
 •         IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola 

vegetale o animale); 
  

 •         BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola 
vegetale o animale); 

  



 

 

 •         UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 
10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell’alimento e della filiera alimentare); 

 •         ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell’impatto 
del ciclo di vita del prodotto); 

 •         Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli);   
 •         Ecolabel   
 •         EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001.   
 N° 1 tipologia di certificazione:  punti 1  
 N° 2 tipologie di certificazioni:  punti 1,5  
 N° >= 3 tipologie di certificazioni:  punti 2  
    
 Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell’elenco della lettera VIb.   
    
 I punteggi di cui alle lettere VI.a) e VI.b) sono cumulabili nel limite massimo di 2 

punti. 
  

    
 Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del bilancio sociale dell’ anno 

precedente alla ricezione della domanda, o copia del bilancio approvato  

    
 I punteggi di cui alle lettere  a), b) e c) non sono cumulabili.    
    
 In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:   
 a)  minor importo di contributo concedibile;   
 b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda 

meno recente). 
  

    
    
   punteggio 

aggiuntivo 
    
 progetti previsti dai PASL   
   
 progetti previsti dai PIT   

 
 
 
7 PREVISIONI FINANZIARIE 
'Gli importi delle risorse libere previsti negli anni 2009 e 2010 per le misure con premi pluriennali (211, 212, 214) possono essere soggetti a variazione in 
funzione delle assegnazioni effettuate da ARTEA nell'anno precedente; ai fini della presentazione delle domande, gli interessati sono pertanto invitati a verificare 
presso la Provincia o Comunità montana di riferimento l'entità delle risorse effettivamente libere su tali misure.' 
 



 

 

REG. CE 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2010             

PROVINCIA di AREZZO                

(*) da considerare ulteriori € 560.000,00 per la misura 112  (risorse aggiuntive fuori piano 
di cui alla DGRT 992/2008) 

2007   2008 (*)   2009   2010   TOTALE 2007-10  

MISURE TOTALE ASSEGNATE  LIBERE TOTALE ASSEGNATE  LIBERE TOTALE ASSEGNATE  LIBERE TOTALE ASSEGNATE  LIBERE TOTALE ASSEGNATE  LIBERE 

111 azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione 0   0  0 0  0 0  0 0 0 0 

112 insediamento giovani agricoltori 807.371 807.371 0 1.232.629 1.192.629 40.000 1.800.000  1.800.000 0  0 3.840.000 2.000.000 1.800.000 

113 prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli 6.282 6.282  6.200 6.200 0 6.200 6.200 0 6.200 6.200 0 24.882 24.882   -  

 Nuova programmazione - Reg. CE 1698/05       0  0 0  0 0  0 0 

 Trascinamenti : Misura 4 (D)  Reg. CE 1257/99  6.282   6.200   6.200   6.200   24.882  

 Trascinamenti : Reg. CE 2079/92              0  

121 ammodernamento delle aziende agricole 676.159 676.159  3.133.352 1.348.841 1.784.511 1.696.867  1.696.867 78.277  78.277 5.584.655 2.025.000 3.559.655 

122 accrescimento del valore economico delle foreste 0   223.642 223.642 0 130.000  130.000 182.810  182.810 536.452 223.642 302.810 

 Nuova programmazione : Reg. CE 1698/05 - pubblico      0   0   0  0 0 

 Nuova programmazione : Reg. CE 1698/05 - privato     223.642 0   130.000   182.810  223.642 312.810 

 Trascinamenti : Misura 8.2 (I) (azioni 8.2.2)  Reg. CE 1257/99              0  

123 accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) aumento 
del valore aggiunto dei prodotti forestali 

0   0  0 0  0 0  0 0 0 0 

125 miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura 

0   0  0 0  0 0  0 0 0 0 

132 partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare  0   3.548  3.548 8.548 3.548 5.000 13.548 8.548 5.000 25.644 12.096 13.548 

TOTALE ASSE 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale" 1.489.812 1.489.812 0 4.599.371 2.771.312 1.828.059 3.641.615 9.748 3.631.867 280.835 14.748 266.087 10.011.633 4.285.620 5.726.013 

211  indennità compensative degli svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane  0   0   0   0   0 0 0 

212  indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle 
zone montane 

0   0   0   0   0 0 0 

214 pagamenti agro-ambientali 4.261.672 4.261.672 0 2.523.395 2.523.395 0 2.610.902 2.610.902  3.540.536 1.437.233 2.103.303 12.936.505 10.833.202  2.103.303  

 Nuova programmazione : Reg. CE 1698/05   230.720 0  1.233.720 0  1.343.720   1.392.720 2.103.303  4.200.880 2.103.303 

 Trascinamenti : Misura 6 (F)  Reg. CE 1257/99  3.988.239   1.246.962   1.224.469   1.800   6.461.470  

 Trascinamenti : Reg. CE 2078/92  42.713   42.713   42.713   42.713   170.852  

216 sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole) 0   0  0 0  0 0  0 0 0 0 

221 imboschimento di terreni agricoli 295.907 295.907 0 295.907 295.907 0 278.137 278.137 0 322.532 272.532 50.000 1.192.483 1.142.483 50.000  

 privati      0  0 0  0 30.000  0 30.000 

 ente competente      0  0 0  0 0  0 0 

 soggetti pubblici diversi dall'ente competente      0  0 0  0 20.000  0 20.000 

 Trascinamenti : Reg. CE 2080/92  233.678   233.678   233.678   233.678   934.712  

 Trascinamenti : Misura 8.1 (H) Reg. CE 1257/99  62.229   62.229   44.459   38.854   207.771  

223 imboschimento di superfici non agricole 0   0  0 0  0 0  0 0   -  

 privati         0   0  0 0 

 ente competente         0   0  0 0 

 soggetti pubblici diversi dall'ente competente         0   0  0 0 

 Trascinamenti : Misura 8.2 (I) (azione 8.2.1)  Reg. CE 1257/99              0  

226 ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 0   0  0 20.000  20.000 300.000  300.000 320.000  320.000 

 privati         20.000   100.000  0 120.000 

 ente competente         0   100.000  0 100.000 

 soggetti pubblici diversi dall'ente competente         0   100.000  0 100.000 

227 sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali) 0   0  0 0  0 0  0 0   -  

 privati         0   0  0 0 

 ente competente         0   0  0 0 

 soggetti pubblici diversi dall'ente competente         0   0  0 0 

TOTALE ASSE 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" 4.557.579 4.557.579 0 2.819.302 2.819.302 0 2.909.039 2.889.039 20.000 4.163.068 1.709.765 2.453.303 14.448.988 11.975.685 2.473.303 

311 diversificazione verso attività non agricole 0   15.000 15.000 0 705.695  705.000 2.328.043  2.328.043 3.048.738 15.000 3.033.043 

TOTALE ASSE 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" 0 0 0 15.000 15.000 0 705.695 0 705.000 2.328.043 0 2.328.043 3.048.738 15.000 3.033.043 

TOTALE PER ANNO  6.047.391 6.047.391 0 7.433.673 5.605.614 1.828.059 7.256.349 2.898.787 4.356.867 6.771.946 1.724.513 5.047.433 27.509.359 16.276.305 11.232.359 



 

 

8 PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) 
 
In questa prima fase di attuazione del PLSR non si è potuto, stante la ristrettezza dei tempi e la necessità di un 
confronto più ampio con il territorio per la definizione operativa delle caratteristiche e con gli uffici regionali per la 
concreta attuabilità dei progetti, attivare PIT. Del resto si evidenzia che, nel confronto dell’Amministrazione 
Provinciale con le rappresentanze economiche e sociali del territorio sia nelle riunioni di concertazione allargata, che 
nel  tavolo verde dell'agricoltura provinciale sono stati individuati tre specifici problemi  territoriali per la risoluzione 
dei quali è stato attivato un piano di lavoro per arrivare a definire con la prossima revisione della presente 
programmazione  Progetti Integrati Territoriali relativi alle seguenti tematiche importanti a livello locale: 
 
Sostegno alla coltivazione delle aree terrazzate/ciglionate per garantire la permanenza  delle colture legate 
a queste forme di sistemazione idraulico agraria sottoposte maggiori costi di produzione, a vincoli legati alla 
pianificazione urbanistica (PTCP) e fonte di importanti esternalità positive sia di tipo paesaggistico che ambientale; 
 
Sostegno allo sviluppo delle filiere corte  per incentivare gli imprenditori agricoli a far emergere le possibilità 
di commercializzazione diretta, anche in forme associate per garantire un paniere di prodotti (es. mercati 
contadini), per i vantaggi in ordine al valore aggiunto per le imprese agricole, ma anche per i consumatori di 
rivitalizzazione dei centri storici e dei mercati locali e di approvvigionamento senza intermediazione di prodotti; 
 
Sostegno allo sviluppo di “patti d'area” caratterizzati da agricoltura biologica/ integrata privilegiando 
l'accesso agli incentivi alle aziende inserite in contesti sufficientemente ampi ed omogenei così da generare sensibili 
ricadute ambientali e maggiori garanzie per il consumatore..  
 
 



 

 

 

 COMUNITA’ MONTANA DEL CASENTINO 
 
Articolazione specifica elaborata ed approvata con Delibera Giunta Esecutiva della Comunità Montana 
del Casentino n. 129 del 19/11/2009. 
 
4 ANALISI DEI FABBISOGNI 
ANALISI SWOT 

Analisi SWOT per il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale (Asse 1) 
Punti di forza  Punti di debolezza 

Diversificazione produttiva con presenza di aziende agricolo-forestali, 
artigiani ed una rete di piccole imprese commerciali che svolge funzioni di 
presidio . 
Discreta diffusione sul territorio di aziende agrituristiche. 

Si denota la mancanza di una politica adeguata (marchio, strutture 
promozionali integrate, ecc.) a valorizzare in maniera integrata 
l’immagine del territorio e la qualità delle produzioni. Si denota una 
scarsa attenzione e difficoltà da parte degli imprenditori agricoli alla 
qualificazione dei propri prodotti ed all’ aggregazione con accentuazione 
all’individualismo 

Diffusione nel territorio di fonti di biomasse forestali per attivare progetti 
agroenergetici  

Scarsa propensione a progetti interaziendali o di filiera 

Il sistema produttivo presenta un’ attività agricola con produzioni di 
qualità (patata rossa, prosciutto, formaggio, farine, zootecnia,ecc….).; 
produzioni agricole tradizionali integrate alla conservazione del paesaggio 
rurale 

Insufficiente concentrazione dell’offerta e forte dipendenza dalle 
oscillazioni mercato  

Vocazionalità pedoclimatica per le produzioni agricolo-forestali di qualità Presenza di individualismo degli imprenditori ed talvolta insufficiente 
strutturazione delle filiere per scarsa tendenza all’associazionismo alla 
formazione di gestioni associate degli agricoltori e delle strutture di 
trasformazione 

Affermazione di modelli di filiera corta (vendita diretta) Per alcuni comparti, insufficiente strutturazione di sistemi di tracciabilità 
della provenienza e della qualità 

 Insufficiente raccordo e scarso potere contrattuale con gli snodi delle 
filiere da parte di agricoltori e strutture associate 

 Gli imprenditori agricoli  non sono sufficientemente preparati verso i 
processi innovativi e spesso si pongono sul mercato in maniera non 
adeguata e singolarmente. 

 Elevato rischio infortuni, specie per le attività con impiego di mandopera 
avventiza, giovane ed extracomunitaria 

Opportunità Rischi/minacce 

Marchio Toscana come elemento prioritario di traino per la visibilità del 
territorio 

Minore competitività del comparto ed elevata concorrenza . Diminuzione 
delle politiche di sostegno e globalizzazione dei mercati con conseguente 
riduzione del reddito degli agricoltori 

Crescita della sensibilità  nei confronti  di un armonico sviluppo degli 
spazi rurali 

Presenza e durata crescente di forme contrattuali precarie che 
aumentano l’incertezza e riducono la qualità della vita dei cittadini, 
soprattutto i giovani e le donne. 

Rinnovato interesse all’acquisto diretto e presenza di flussi turistici Abbandono delle coltivazioni in aree marginali o con problemi di 
meccanizzazione 

Interesse a sviluppare all’interno dell’azienda agricola punti di 
trasformazione e vendita dei prodotti  e/o vendere direttamente sul 
mercato (filiera corta) 

 

Sviluppare forme di produzione energetica da fonti rinnovabili  
Diffusione di modelli di consumi attenti alle produzioni di qualità e tipiche  
Crescente sensibilità nei confronti delle fonti di energia rinnovabile  

 
Fabbisogni nell’asse miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 
1. Assicurare uno sviluppo equilibrato delle diverse aree agricole ( fondi valle e montagna e alta collina) che 

caratterizzano il territorio di competenza; 
2. Favorire il miglioramento dei processi produttivi e delle strutture aziendali 
3. Ridurre gli incidenti sul lavoro 
4. Ridurre la precarietà dell’occupazione 
5. Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di penetrazione dei mercati; 
6. Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche tramite il ricorso alla filiera corta e alla 

diversificazione; 
7. Consolidare il valore aggiunto e l’ocupazione del comparto forestale; 
8. Migliorare la formazione professionale degli operatori  
9. Favorire il ricambio generazionale 

 



 

 

Analisi SWOT per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale (Asse 2) 
Punti di forza  Punti di debolezza 

Presenza di aree di elevato pregio paesaggistico Limitato sviluppo e funzionalità del trasporto pubblico e scarso livello 
qualitativo con necessità di potenziamento e manutenzione 
dell’infrastruttura viaria. 

Presenza ancora significativa di un territorio  aperto, non urbanizzato 
con un patrimonio forestale di notevole valore storico e culturale. 

 

Insufficiente manutenzione delle opere a prevenzione dagli incendi e dal 
dissesto id rogeologico 

Percezione dell’appartenere ad un realtà ben definita con peculiarità da 
difendere da e valorizzare, specialmente connesse ai caratteri di pregio 
ambientale e culturale 

 

Presenza di una rete diffusa di aree di pregio ambientale oggetto di tutele 
e vincoli, attraverso la presenza di Parchi, Riserve Naturali e Oasi 
naturalistiche e faunistiche, SIC e ZPS 

 

Opportunità  Rischi/minacce 

Elevata reputazione del paesaggio agricolo e rurale aretino e crescente 
interesse per la qualità ambientale e della vita  

Riduzione del presidio ambientale per spopolamento particolarmente nelle 
arree alto collinari e montane 

Crescita della domanda turistica verde e culturale e dei servizi in ambito 
rurale e possibilità di legare i flussi turistici alla commercializzazione delle 
produzioni agroalimentari 

 

Crescita della domanda di produzione agricole ottenute con metodi 
rispettosi dell’ambiente 

 

Affermazioni di politiche anche internazionali volte alla preservazione 
degli ecosistemi e alla limitazione degli impatti ambientali delle attività 
umane ed anche agricole 

 

 
Fabbisogni nell’asse miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 
1. Sostegno alla gestione del patrimonio agricolo forestale regionale; 
2. Prevenzione e manutenzione delle opere con funzione antincendio ed idrogeologico 
3. Tutela dell’ambiente e della vivibilità nello spazio rurale 
 

Analisi  SWOT per la qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell’economia rurale 
(Asse 3) 
Punti di forza  Punti di debolezza 

Diversificazione produttiva con presenza di aziende agricolo-forestali, 
artigiani ed una rete di piccole imprese commerciali che svolge funzioni 
di presidio . 

Discreta diffusione sul territorio di aziende agrituristiche. 

Stagionalità  e breve durata dei flussi turistici 

Presenza diffusa nel territorio di poli di attrazione storica, artistica e 
culturale e offerta turistica legata alle attrattive ambientali (parco delle 
foreste casentinesi) e alla presenza di importanti poli di interesse 
religioso 

Scarsa conoscenza  dei servizi offerti da parte degli agriturismo e 
dell’ospitalità rurale del territorio 

Il sistema produttivo presenta un’ attività agricola con produzioni di 
qualità (patata rossa, prosciutto, formaggio, farine, zootecnia,ecc….).; 
produzioni agricole tradizionali integrate alla conservazione del paesaggio 
rurale 

Scarso coordinamento tra i componenti interni dell’offerta agrituristica 

Diffusione nel territorio di fonti di biomasse forestali per attivare progetti 
agroenergetici 

 

Opportunità Rischi/Minacce 

Sviluppare forme di produzione energetica da fonti rinnovabili Tendenza alla frammentazione dei periodi di ferie 
Crescita della domanda turistica verde e culturale e dei servizi in ambito 
rurale e possibilità di legare i flussi turistici alla commercializzazione delle 
produzioni agroalimentari 

Minore competitività del comparto ed elevata concorrenza . Diminuzione 
delle politiche di sostegno e globalizzazione dei mercati. 

Sviluppare all’interno dell’azienda agricola punti di trasformazione e 
vendita dei prodotti  e/o vendere direttamente sul mercato (filiera corta) 

 

Interesse verso interventi di tipo economico e sociale che sostengano la 
residenza nelle zone montane, con integrazione dell’attività forestale con 
quella agricola e turistica , nonché il permanere e/o l’istaurasi di servizi 
alla popolazione. 

 

 
Fabbisogni nell’asse miglioramento qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione 
dell’economia rurale. 
1. Migliorare la qualità dell’offerta agrituristica  
2. Favorire la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole anche per ridurre i costi di produzione 
3. Migliorare la formazione professionale degli operatori agrituristici 

 
 
 



 

 

5 OBIETTIVI 
 
La programmazione nel territorio di pertinenza della Comunità Montana del Casentino ha individuato per ciascun 
asse i seguenti obiettivi prioritari (OP) e specifici (OS) tra quelli del Piano di Sviluppo Rurale regionale in relazione 
ai fabbisogni specificati. Dalla tabella emerge chiaramente l’elevata coerenza tra i fabbisogni e gli obiettivi 
individuati. 
 
 
Asse 1 

Obiettivi Prioritari Obiettivi specifici Fabbisogni individuati 
Assicurare uno sviluppo equilibrato delle diverse aree agricole ( fondi valle e 
montagna e alta collina) che caratterizzano il territorio di competenza); 

Migliorare la formazione professionale degli operatori  
Favorire il ricambio generazionale 
Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche tramite il ricorso alla 
filiera corta e alla diversificazione; 

 
Consolidamento e sviluppo 
delle aziende sul territorio e 
sui mercati mediante la 
diffusione dell'innovazione e 
l'aumento della competitività 

Favorire il miglioramento dei processi produttivi e delle strutture aziendali 
 

Assicurare uno sviluppo equilibrato delle diverse aree agricole ( fondi valle e 
montagna e alta collina) che caratterizzano il territorio di competenza) 
Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di penetrazione dei mercati; 
Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche tramite il ricorso alla 
filiera corta e alla diversificazione; 

 
 
Promozione 
dell'ammodernamento e 
dell'innovazione nelle imprese 
e dell'integrazione delle filiere 

Rafforzamento delle filiere 
produttive agricole e forestali 

Consolidare il valore aggiunto e l’ocupazione del comparto forestale 
Assicurare uno sviluppo equilibrato delle diverse aree agricole ( fondi valle e 
montagna e alta collina) che caratterizzano il territorio di competenza); 

Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di penetrazione dei mercati; 
 
Consolidamento e sviluppo 
della qualità della produzione 
agricola e forestale 

 
 
 
 
 
 
Consolidamento e sviluppo 
della qualità della produzione 
agricola e forestale 

Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche tramite il ricorso alla 
filiera corta e alla diversificazione; 

Ridurre gli incidenti sul lavoro 
Ridurre la precarietà dell’occupazione 
Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di penetrazione dei mercati; Promozione dell’occupazione 

e del ricambio generazionale 
Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche tramite il ricorso alla 
filiera corta e alla diversificazione; 

Miglioramento della capacità 
imprenditoriale e 
professionale degli addetti al 
settore agricolo e forestale e 
sostegno del ricambio 
generazionale 

 Diffusione delle informazioni 
e delle conoscenze e 
rafforzamento delle 
competenze professionali 

Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di penetrazione dei mercati; 

 
 
Asse 2  

Obiettivi Prioritari Obiettivi specifici Fabbisogni individuati 
Sostegno alla gestione del patrimonio agricolo 
forestale regionale; 
Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio ed idrogeologico 

Conservazione della biodiversità e tutela e 
diffusione di sistemi agroforestali ad alto 
valore aggiunto 

Conservazione della biodiversità e tutela delle 
specie selvatiche e di quelle coltivate e allevate 

Tutela dell’ambiente e della vivibilità dello spazio 
rurale 

 
Promozione del risparmio idrico 
 

Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio ed idrogeologico 

 
Tutela quantitativa e qualitativa delle risorse 
idriche superficiali e profonde 

Riduzione inquinamento corpi idrici Tutela dell’ambiente e della vivibilità dello spazio 
rurale 

 
Promozione del risparmio energetico e delle 
energie rinnovabili 

Favorire la produzione di energia rinnovabile 
nelle aziende agricole anche per ridurre i costi di 
produzione 
 

Riduzione dei Gas serra  
Contributo alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici 
 

Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio ed idrogeologico 

Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio ed idrogeologico 

 
Conservazione e miglioramento del paesaggio 
 Tutela dell’ambiente e della vivibilità dello spazio 

rurale 

Tutela del territorio 

 
 

Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio ed idrogeologico 



 

 

  Tutela dell’ambiente e della vivibilità dello spazio 
rurale 

 
 
Asse 3 

Obiettivi Prioritari Obiettivi specifici Fabbisogni individuati 
Migliorare la qualità dell’offerta agrituristica 
 
Favorire la produzione di energia rinnovabile 
nelle aziende agricole anche per ridurre i costi 
di produzione 
 

Mantenimento o creazione di nuove 
opportunità occupazionali 

Mantenimento o creazione di nuove 
opportunità occupazionali 

Migliorare la formazione professionale degli 
operatori agrituristici  

 
 
 
L’obiettivo principale è mirato all’acquisizione di ulteriore stabilità delle aziende agricolo-forestali, tramite 
diversificazione delle attività, maggiore collegamento con le risorse endogene, valorizzazione della qualità dei 
prodotti e servizi, dei processi produttivi e dello stesso ambiente. Inoltre, le scelte programmatiche dovranno 
concentrarsi sul sostegno ad alcuni ambiti e interventi specifici, in modo da non disperdere le risorse, conservando 
un’elevata efficacia rispetto agli obiettivi, e sulla sperimentazione e applicazione di metodi per la valorizzazione 
delle capacità gestionali e di interrelazione fra aziende e fra aziende e consumatori.  
 
 
6 STRATEGIE 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti le strategie seguite nella definizione delle priorità sono: 
-  salvaguardare i terreni agricoli ed i pascoli, quale base essenziale per tutte le attività agricole e quale 

supporto per l’aumento delle dimensioni agrituristiche;. 
- sostenere le attività zootecniche tramite iniziative a favore delle produzioni di qualità, sostegno alle razze 

tipiche pregiate, mantenimento e sviluppo dei servizi di assistenza tecnica e veterinaria, organizzazione 
dell’offerta e qualificazione e valorizzazione dei prodotti. 

- qualificare il prodotto tipico, anche attraverso la certificazione della qualità dei processi produttivi e delle 
condizioni aziendali e attraverso specifiche iniziative di valorizzazione dei prodotti locali. 

- sviluppare la pluriattività aziendale, con particolare riguardo all’agriturismo e all’integrazione 
agricoltura/selvicoltura. 

- qualificare, integrare e coordinare l’offerta agrituristica con quella delle altre forme di turismo. 
- promuovere la selvicoltura nei boschi pubblici e privati. 
 
 
Pertanto le misure attivate sono le seguenti: 
 
- misura 121 (ammodernamento delle aziende agricole), che negli anni precedenti (2007-2008 e 2009) è stata 
attivata con una notevole dotazione finanziaria; 
- misura 122 (accrescimento del valore economico delle foreste) con notevole dotazione finanziaria superiore a 
quella del precedente PSR;  
- misura 123 (aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali) con modesta dotazione finanziaria tenuto conto 
della scarsa risposta avuta fin’ora. 
-misura 211 (indennità compensativa) assegnazione di risorse che attiveranno complessivamente un’indennità 
quinquennale superiore a 1.000 ettari; 
-misura 214 (pagamenti agroambientali) attivata dal 2010 per favorire le produzioni di qualità e biologiche; 
-misura 221 (imboschimento di terreni agricoli) non attivata, perché inopportuna in quanto ridurrebbe la già esigua 
superficie agricola casentinese; 
-misura 223 (imboschimento di terreni non agricoli) non attivata dalla Regione nel 2007-2008; si sono inserite 
risorse nel 2009-2010 per sostenere impianti di tartuficoltura su una superficie complessiva stimabile in 6-8 ettari 
-misura 226 (riduzione del potenziale forestale e interventi protettivi) la misura  è attivata solo per interventi di 
privati, quelli previsti per  l’Ente competente sono azzerati in quanto saranno sostituiti dai fondi straordinari per le 
“nuove sfide”; 
-misura 227 ( sostegno agli investimenti non produttivi in aree forestali) la misura è attivata  per interventi di altri 
enti locali e pubblici, con particolare riferimento all’Ente parco nazionale che ha manifestato l’intenzione di 



 

 

realizzare, fra l’altro, interventi di decespugliamento delle aree aperte residue nel complesso regionale Foreste 
Casentinesi al fine della loro conservazione ambientale e paesaggistica. Gli interventi relativi all’Ente competente 
seguono la misura 226 e sostituiti dalla datazione finanziaria derivante dalle “Nuove sfide”  
- misura 311 (diversificazione verso attività non agricole); 
 
 
ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 
 
Obiettivo prioritario: Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e 
dell'integrazione delle filiere 
OS 1. Consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati mediante la 
diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole 
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste  
123/b. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali  
311. Diversificazione verso attività non agricole 
OS 2. Rafforzamento delle filiere produttive agricole e forestali 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste 
123/b. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali  
Obiettivo prioritario: Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e 
Forestale 
OS 3. Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole 
123/b. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali  
Obiettivo prioritario: Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti 
al settore agricolo e forestale e sostegno del ricambio generazionale 
OS 4. Promozione dell’occupazione e del ricambio generazionale 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole 
 
ASSE 2 - MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE 
 
Obiettivo prioritario: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali 
ad alto valore naturale 
OS 6. Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o 
Allevate 
attraverso le seguenti misure  
211. Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane 
214. Pagamenti agroambientali  
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 
227. Investimenti non produttivi forestali 
Obiettivo prioritario: Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e 
Profonde 
OS 7. Promozione del risparmio idrico 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
214. Pagamenti agroambientali 
OS 8. Riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
123/b. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali  
214. Pagamenti agro ambientali 
 
 
Obiettivo prioritario: Riduzione dei gas serra 
OS 9. Promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili 



 

 

attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste 
123/b. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali  
311. Diversificazione verso attività non agricole  
OS 10. Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
attraverso le seguenti misure  
214. Pagamenti agroambientali 
223. Imboschimento di superfici non agricole 
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 
Obiettivo prioritario: Tutela del territorio 
OS 11. Conservazione e miglioramento del paesaggio 
attraverso le seguenti misure  
211. Indennità a favore di agricoltori delle zone montane 
214. Pagamenti agroambientali  
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi  
227. Investimenti non produttivi forestali  
OS 12. Riduzione dell’erosione del suolo 
attraverso le seguenti misure  
214. Pagamenti agroambientali  
223 Imboschimento di superfici non agricole 
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi  
227. Investimenti non produttivi forestali  
 
 
ASSE 3 - QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE 
 
Obiettivo prioritario: Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di 
reddito in aree rurali 
OS 14. Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali 
attraverso le seguenti misure  
311. Diversificazione in attività non agricole (art. 53) Sostiene l’avvio e il consolidamento di attività 
economiche collaterali a quella agricola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Specifiche relative ai criteri di selezione delle operazioni finanziate  
 



 

 

Nell'ambito dei vincoli e dei limiti imposti dal Documento di Attuazione Regionale si riportano le schede delle misure 
attivate nelle quali sono riportati i punteggi aggiuntivi di competenza dell'Ente Locale: 
 

Misura 121  AMMODERNAMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE"   
Tipologia 
priorità 

Titolo Punteggi  

 I) Qualità investimenti punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

criterio  descrizione   
a a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di investimenti:                  

-intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (paragrafo 3 
della scheda  5.3.1.2.1 del PSR); 
-  finalizzati al miglioramento ambientale (paragrafo 3 della scheda  5.3.1.2.1 del PSR); 
 

    

    
 a.1)  > 10% e < 30%   punti    4  
 a.2) >= 30% e <50%   punti    6  
 a.3) >=50%  punti    7  

b b) Investimenti esclusivamente (100% dell’investimento ammissibile) finalizzati all’attività di 
trasformazione e/o commercializzazione e/o vendita diretta al consumatore dei prodotti 
aziendali: 

punti   3 2 

d d) Incidenza percentuale > del 40%:sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti individuati come prioritari (si veda 
scheda di misura del PSR – paragrafo 3) nei seguenti comparti produttivi: 

 d.1) comparto latte bovino  punti   7  
 d.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo punti   6 2 
    
 d.3) per tutti gli altri comparti produttivi individuati come prioritari nel PSR.  punti    4  
    
  
 I punteggi di cui alla lettera d) non sono cumulabili  
 Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera d.2 sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali 

investimenti nel comparto latte bovino, se l’importo di tali investimenti non consente il raggiungimento del 
punteggio della lettera d.1). 

 Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera d.3 sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali 
investimenti nel comparto latte bovino e/o nei comparti olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o 
cerealicolo, se l’importo di tali investimenti non consente il raggiungimento del punteggio delle lettere d.1 e d.2. 

 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel 
sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di 
completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

   
 II) Territorio    

criterio  descrizione   
a a)  UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) nelle seguenti aree: punti   3  

 -          Zone Vulnerabili ai Nitrati;   
 -          Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza 

Regionale); 

 -          Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE (direttiva “acque”);   
 -          Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente   

b b)   UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D o montana ai 
sensi della Dir. 75/268/CEE): 

punti   1  

    
 I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili   



 

 

   
c c) Investimenti in UTE ricadenti nelle zone prioritarie  (si veda la scheda di misura del PSR– paragrafo 5) per i 

seguenti comparti (o aggregati di comparti) produttivi: 
  
 c.1) comparto latte bovino punti    4  
    
 c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo punti  3,5 1 
    
 c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità territoriali 

nel presente bando 
punti    2  

    
 I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili.   
    
 Al fine dell’attribuzione del punteggio vengono effettuate le seguenti operazioni:   
 ·          Si individua la zona di appartenenza dell’UTE. Ogni UTE può appartenere esclusivamente ad una sola delle 

zone classificate nel PSR come zona A, B, C1, C2 e  D. Qualora i terreni siano distribuiti su più zone, si attribuisce 
l’UTE alla zona prevalente (superficie > del 50%) sul totale dell’UTE.  

 · Si individuano i comparti prioritari per tale zona, come da tabella del paragrafo 5.3.1.2.1 della scheda di misura 
121 del PSR.  

 ·  Si stabilisce la riferibilità degli investimenti previsti in domanda  ad uno degli aggregati di comparti prioritari (c.1 o 
c.2 o c.3) attraverso due metodi alternativi: 

 - verificando la presenza di investimenti univocamente connessi (100% dell’investimento totale ammissibile) ad uno 
degli aggregati di comparti prioritari (c.1 o c.2 o c.3). Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera 
c.2), sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino, se anche tale 
comparto è prioritario nella zona di appartenenza dell’UTE e se l’importo degli investimenti nel comparto bovino 
non consente il raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.1) . Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui 
alla lettera c.3), sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino e/o nei 
comparti olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari 
nella zona di appartenenza dell’UTE e se l’importo degli investimenti in tali comparti non consente il raggiungimento 
dei punteggi di cui alle lettere c.1) e c.2). 

 - quando non vi è questa univocità, si analizza l’ordinamento produttivo dell’UTE cui si riferiscono gli investimenti 
previsti in domanda attraverso i redditi lordi standard: se l’UTE è prevalentemente orientata (>50% del RLS totale) 
ad uno degli aggregati di comparti prioritari per il territorio di riferimento di cui alle lettere c.1 o c.2 o c.3 viene 
attribuito il corrispondente punteggio. Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2) è sommabile 
anche il valore relativo all’eventuale reddito lordo standard del comparto latte bovino, se anche tale comparto è 
prioritario nella zona di appartenenza dell’UTE. 

 Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3) è sommabile anche il valore relativo all’eventuale 
reddito lordo standard del comparto latte bovino e/o del comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte 
ovino) e/o cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari nella zona di appartenenza dell’UTE. 

   
    
 Non sono attribuiti punteggi alle domande relative ad investimenti totalmente ed univocamente collegabili ai 

comparti non prioritari nella zona di appartenenza dell’UTE. 

    
 III) Tipologia del Richiedente   

criterio  descrizione   
a a) il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40 anni:  punti   3 2 
   

   
 Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:  
 §          imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età; 
 §          società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età; 



 

 

 §          società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci 
(persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non 
hanno ancora compiuto 40 anni di età; 

 §          cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha 
ancora compiuto 40 anni di età; 

 §          società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno 
ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 
40 anni di età. 

   
b b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda: punti   1  
c c) almeno il 50% del totale degli occupati nell’UTE è di genere femminile: punti   1  

 Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti, IAP,,soci lavoratori, 
tutti regolarmente iscritti all’INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori. 

d d) il soggetto richiedente  è di genere femminile: punti    2 1 

    
 Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:   
 §          imprese individuali: il soggetto richiedente  è di genere femminile;   

 §          società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;   
 §          società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci 

(persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; 

 §          -cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere 
femminile; 

 §          -società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci  (persone fisiche) di genere 
femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile. 

 I punteggi dalle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili nel limite massimo di punti  
5 

  

    
 IV) Assenza finanziamenti pregressi   

criterio  descrizione   
 Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda 

non è stato beneficiario della misura 1 del PSR 2000/2006 e delle misure 121 e 
123a del PSR 2007/13. 

punti    2  

 Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito 
in elenchi di liquidazione approvati. 

    
 V Certificazioni    

criterio  descrizione   
a a) le produzioni dell’UTE oggetto della domanda sono certificate, in tutto o in parte, come :  

 a.1) DOP e/o DOCG punti   2,5  
 a.2) DOC e/o IGP punti    2  
    
 I punteggi della lettera a) non sono cumulabili    
    

b b) le produzioni dell’UTE oggetto della domanda sono certificate “Agriqualità” - 
Produzione Integrata ai sensi della L.r. n. 25/99: 

punti   1,5  

c c) Il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile 
all’elenco regionale degli operatori biologici)  per  l’UTE oggetto della domanda di 
aiuto: 

punti   3  



 

 

d d)  Il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile 
all’elenco regionale degli operatori biologici) con allevamento (nell’UPZ oggetto 
della domanda di aiuto) interamente condotto con metodo biologico e con una  
consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell’apiario di almeno 
100 alveari: 

punti    3  

    
 I punteggi di cui alle lettere c) e d)  vengono riconosciuti anche ai soggetti che hanno inviato la prima notifica di 

attività attraverso la DUA al sistema informatico di ARTEA e, in tal caso, fa fede la data di protocollazione 
informatica del sistema  ARTEA della prima notifica. 

    
e e) il soggetto richiedente è in possesso di una o più certificazioni inserite all’interno delle seguenti tipologie di 

certificazioni, riferite all’UTE oggetto della domanda di aiuto:  

 ·          Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);   
 ·          IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); 

 ·          BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); 

 ·          UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);   
 ·          UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità 

dell’alimento e della filiera alimentare); 

 ·          ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione 
dell’impatto del ciclo di vita del prodotto); 

 ·          Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli);   
 ·          certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale;   
 ·          Ecolabel;   
 ·          EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001.   
 e.1)   n°  1        tipologia di certificazione punti     1  
 e.2)   n°  2        tipologie di  certificazione punti    1,5  
 e.3)   n° >= 3    tipologie di  certificazione punti     2  
    
 Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell’elenco.   
 I punteggi dalla lettera a) alla lettera e) sono cumulabili nel limite massimo di  PUNTI  7.  
    
    
 VI Partecipazione a filiere produttive     

criterio  descrizione   
a a)        il soggetto richiedente aderisce a un contratto di produzione, allevamento 

o conferimento, con durata di almeno 1 anno (che sia valido al momento dalla 
ricezione della domanda di aiuto oppure che sia relativo all’esercizio precedente 
la domanda di aiuto), a seguito di: 

punti   2  

 §         contratto quadro sottoscritto ai sensi dell’art. 1, 10 e 11 del D.Lgs 
102/2005; 

  

 §         accordo di filiera approvato con atto della Giunta Regionale;   
 e l’investimento oggetto della domanda è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto 

interessato dal contratto quadro/accordo di filiera; il contratto quadro/accordo di filiera deve riferirsi a produzioni 
presenti nell’UTE oggetto della domanda di aiuto: 

b b)       il soggetto richiedente aderisce ad una integrazione strutturata tra almeno 
due fasi della filiera mediante rapporti o forme giuridicamente stabili e vincolanti 
per le parti (società, consorzi e ATI) con durata di almeno 5 anni dalla ricezione 
della domanda di aiuto e l’investimento per il quale chiede il contributo è diretto, 
per almeno il 70% della spesa ammissibile, nel comparto inerente la filiera 
interessata dagli accordi. L’integrazione strutturata tra almeno due fasi della 
filiera deve riferirsi all’UTE oggetto della domanda di aiuto: 

punti   2  



 

 

    

    
 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel 

sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di 
completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

 Verifica dello Statuto, o del contratto di consorzio o del contratto di ATI/ società sottoscritto fra le parti di durata 
minima di 5 anni dalla data di ricezione della domanda. 

    

c c)        Il soggetto richiedente aderisce direttamente (cd socio diretto) o tramite 
società (cd socio indiretto) ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai 
sensi del D. Lgs. 102/2005 (art. 4 c.1) o dell’OCM ortofrutta di cui al Reg. Ce 
1234/07.  

punti   2  

 L’investimento oggetto della domanda deve essere diretto, per almeno il 70% della spesa ammissibile, nel 
comparto produttivo dell’organizzazione di produttori riconosciuta a cui l’impresa aderisce. L’adesione sia come 
socio diretto che come socio indiretto, deve riferirsi all’UTE oggetto della domanda di aiuto: 

    
 I punteggi di cui alle lettere  a), b) e c) non sono cumulabili.    
    
 In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:   
 a)  minor importo di contributo concedibile;   
 b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente). 

    
   punteggio 

aggiuntivo 

    

 progetti previsti dai PASL  

  

 progetti previsti dai PIT  

   
   
   

 
 

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a privati) 
Tipologia 
priorità I.       Qualità investimento 

CRITERI
O Descrizione 

punteggi
o 

regionale

punteggi
o 

aggiuntiv
o 

a 
a)          Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla 
sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della scheda di misura del PSR)  non inferiore  
a: 

  -          Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; 

  -          almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €; 

  almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; 

Punti 2 2 

b.1 b.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4e) della scheda di 
Misura del PSR (miglioramento delle foreste) 

Punti 6 
2 

b.2 b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4d) (miglioramento delle 
strutture) della scheda di Misura del PSR 

Punti 4 
  



 

 

c c) investimenti che riguardano anche la redazione di piani di gestione o di piani dei tagli ed azioni finalizzate 
all’acquisizione della ecocertificazione forestale  - punti 4.a) e 4.f) della scheda di Misura del PSR 

Punti 2 

  

d d) investimenti che prevedono l’utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o ristrutturazione 
di fabbricati, passerelle, ponti ai sensi del punto  4.d) della scheda di Misura del PSR. 

Punti 2 

  

  Il punteggio di cui alla lett. I.a è cumulabile con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2, I.c, I.d.    
  I punteggi di cui alle lettere I.b.1 e I..b.2 non sono cumulabili tra loro.   
  I punteggi di cui alle lettere I.c e I.d sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2.   

  

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla 
data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla 
data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità II.                 Territorio 

CRITERI
O Descrizione 

punteggi
o 

regionale

punteggi
o 

aggiuntiv
o 

a a)          i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie 
> del 50%) in una delle seguenti aree: 

  - Zone Vulnerabili ai Nitrati; 

  
- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di 
Importanza Regionale); 

  - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”; 

  - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente  

Punti 1   

b 
b)          i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente 
(superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 
75/268/CEE) 

Punti 4   

c c)           investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del 
protocollo PEFC o FSC Punti 1   

d   

  
d)          investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > 
del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%. 

Punti 1   

  

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, 4d della scheda di misura del PSR) più del 50% del 
terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve  essere 
compreso nelle zone indicate. 

  I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d sono cumulabili.  

  

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, 
alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e 
alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità III.               Occupazione 

CRITERI
O Descrizione 

a a)          UTE/UTF che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a 
tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS), almeno pari a: 

punteggi
o 

regionale

punteggi
o 

aggiuntiv
o 

  a) da 1 a 3 occupati  punti 1   

  b) da 4 a 6 occupati  punti 2   

  c) oltre 6 occupati     punti 3   

  Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.   

  

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte 
dell’Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda 
di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità IV.               Tipologia del richiedente  

punteggi
o 

regionale

punteggi
o 

aggiuntiv
o 

CRITERI
O Descrizione     
a 

  
a)          il soggetto richiedente  ha un età inferiore a 40  anni 

Punti 2 2 

  Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:    
  •        imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;    
  •        società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;    



 

 

  

•        società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) 
che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di 
età; 

  
•        cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 
anni di età; 

  
•        società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 
anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età. 

b b)          impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda Punti 2   

c 
c)           La domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere femminile (IAP, 
Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti 
all’INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati 

Punti 1 
  

  Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.    
d d)          Il soggetto richiedente è di genere femminile Punti 1   
  Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:     

  imprese individuali:  il soggetto richiedente è di genere femminile;    
  società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;    

  
società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di 
genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; 

  cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile; 

  
società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci  (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà 
del CdA è composto da amministratori è di genere femminile. 

  I punteggi di cui alle lett. IV.a, IV.b, IV.c, IV.d  sono tra loro cumulabili.  

e1 e.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: 

  
        IAP riconosciuto ai sensi della L.r. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai 
sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04); 

          coltivatore diretto ai sensi dell’art. 2083 del Codice Civile; 

  
        è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell’art. 19 della L.r. 39/00  

Punti 5 2 

e2 e.2) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: 

  
       è un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile che svolgono attività forestale; 

         è un gestore di beni civici. 

Punti 3   

e3 e.3) il soggetto richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad 
una delle altre forme associative costituite ai sensi dell’art. 19 della L.R. 39/00  Punti 1   

  
Il punteggio delle lett. IV.e.1, IV.e.2, IV.e.3 non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere IV.a, 
IV.b, IV.c, IV.d. 

  I requisiti di cui alle lettere IV.a, IV.b, IV.c, IV.d devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto. 

  

I requisiti di cui alle lettere IV.e.1, IV.e.2, IV.e.3 devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e 
alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità    V.      Assenza finanziamenti pregressi 

CRITERI
O Descrizione 

punteggi
o 

regionale

punteggi
o 

aggiuntiv
o 

a 
  

il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della 
misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13: Punti 4 2 

  
Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di 
liquidazione approvati. 

Tipologia 
priorità  VI.    Certificazioni  

punteggi
o 

regionale

punteggi
o 

aggiuntiv
o 

a a)  il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o 
di prodotto: 

  -          UNI ISO 9000; 

  -          UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); 

  -          UNI ISO 10939, 2001 (rintracciabilità di filiera); 

             UNI 11020, 2002 (rintracciabilità aziendale); 

Punti 1 

  

b 
  

b) Il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all’UTE/UTF in cui si effettuano gli 
investimenti   

Punti 1   



 

 

c 
c) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazione: ISO 14000, 

Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti 
Punti 1   

  I punteggi di cui alle lett. VI.a, VI.b, VI.c sono cumulabili.      

  

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, della scheda di misura del PSR) più del 50% del 
terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere 
certificato. 

  In caso di parità    
  In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:    
  a)      minor importo di contributo concedibile;    

  b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).      

    
 progetti previsti dai PASL     
    
 progetti previsti dai PIT    

 
 

MISURA 123 sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali 

I.                    Qualità investimento  
punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

a)      Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla 
sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 6.2.1 della scheda di misura del PSR)  non 
inferiore  a: 

-          almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; 

-          almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 
200.000 €; 
-          almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; 

Punti 2 

2 

   
a)      più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto al punto 6.2.1 
lettere b), c), d) della scheda di Misura del PSR (acquisto macchine, macchinari e attrezzature)  

punti 3   
b)      gli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 6.2.1.g) della scheda di Misura del 
PSR (aumento livello di tutela ambientale) per un importo di: 

-          Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; 
-          almeno 5.000 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 
€; 

-          almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; 

punti 2 

  
c)       domande che prevedono interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR 
(realizzazione di centrali termiche). punti 2 2 
d)      investimenti che prevedono l’utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o 
ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto 6.2.1.a) della scheda di Misura del PSR. punti 3   
e)      domande che prevedono la realizzazione, in aree non metanizzate, di interventi relativi al punto 
6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR (realizzazione di centrali termiche).  punti 1   
I punteggi di questo punto sono tutti cumulabili tra loro. 
I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, 
alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto 
e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

II.                 Territorio 
punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

a)       investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree o, nel 
caso di interventi non localizzabili,  da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in una delle 
seguenti aree: 

- Zone Vulnerabili ai Nitrati; 
- Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza 
Regionale); 
-  individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”; 
- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 

Punti 1 

  

   



 

 

b)          investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 
2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE o, nel caso di interventi non localizzabili, da 
imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone Punti 2   
   
c)       Imprese che certificano la loro attività in campo forestale ai sensi del protocollo PEFC o FSC 

Punti 1   
   
d)      investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente 
(superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47% o, nel caso di 
interventi non localizzabili,  da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in detti territori Punti 1   
I punteggi di questo punto sono tutti cumulabili tra loro. 

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, 
alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto 
e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

III.               Occupazione 
punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

a) da 1 a 
3 
occupati 
punti 1   
b) da 4 a 
6 
occupati 
punti 2   

a)  UTE/UTS che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a 
tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS), almeno pari a: 

c) oltre 6 
occupati    
punti 3   

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.   

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione nel sistema ARTEA (da 
parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della 
domanda di pagamento del saldo. 

IV.               Tipologia del richiedente 
punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo 

a)      il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40  anni Punti 2 2 
   
Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:   
•        imprese individuali: il titolare non ha ancora compiuto 40 anni di età;   
•        società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;   

•        società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone 
fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 
anni di età; 

•        cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 
40 anni di età; 

•        società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 
40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età. 
b)      impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda Punti 2   
c)       La domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere femminile (IAP, 
Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente 
iscritti all’INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati 

  

Punti 1 

  

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.   
d)      il soggetto richiedente è di genere femminile Punti 1   
Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:   
imprese individuali: il titolare è di genere femminile;   
società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;   

società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di 
genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; 

cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile; 

società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci  (persone fisiche) di genere femminile e almeno la 
metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile. 
I punteggi di questo punto sono cumulabili tra loro.   



 

 

V.                  Assenza finanziamenti pregressi 
punteggio 
aggiuntivo 

Il soggetto richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda, 
in un elenco di liquidazione dei contributi in riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alle 
misure 122 e 123.b del PSR 2007/13: 

Punti 4 
2 

La decorrenza dei 5 anni è calcolata dalla data di approvazione dell’elenco di liquidazione dei 
contributi.   

VI.               Certificazioni 
punteggio 
aggiuntivo 

a)          più del 50% della quantità totale di prodotto raccolto, utilizzato, lavorato, trasformato e/o 
commercializzato nell’impianto o dall’impresa nell’esercizio precedente alla presentazione della 
domanda deve essere certificato ai sensi dei Regg. n. 2092/1991 e 510/2005, e della L.r. 25/1999:  punti 2 

  

Per aver diritto alla priorità i prodotti a marchio devono essere riferiti all’UTE o all’UTS oggetto della domanda. 
b)          il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo 
e/o di prodotto: 
        UNI ISO 9000 
        UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); 
        UNI ISO 10939, 2001 (rintracciabilità di filiera); 
       UNI 11020, 2002 (rintracciabilità aziendale) 

punti 1  

  
c)           il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all’UTE/UTF in cui si 
effettuano gli investimenti Punti 1   
d)          il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazione: ISO 14000, 
Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in cui si effettuano gli 
investimenti 

Punti 1 
  

I punteggi di questo punto sono tutti cumulabili tra loro.   

VII.             Approvvigionamento dai produttori forestali di base   
punteggio 
aggiuntivo 

a.1) dal 
60% all’ 

80%     
punti 1 2 

Investimenti che garantiscono un maggior vantaggio ai produttori forestali di base dato dalla 
percentuale delle quantità del prodotto interessato dall’investimento derivante dai produttori di base 
rispetto alla quantità totale dello stesso prodotto utilizzato, raccolto, trasformato o commercializzato 
dal beneficiario: 

a.2) > 
dell’ 80%  
punti 2   

È valutato il livello di partecipazione dei produttori forestali di base ai vantaggi derivanti dal finanziamento, tramite l’analisi dei 
risultati contabili dell’ultimo esercizio. 
Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla scadenza di ogni anno di esercizio 
successivo all’inizio dell’impegno prescritto nel bando per tale vincolo e per tutta la durata del vincolo stesso.  

VIII.          Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive   
punteggio 
aggiuntivo 

L’impianto oggetto degli investimenti utilizza prevalentemente (> del 50%) prodotti forestali di base 
provenienti da un’area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall’impianto o dal centro 
aziendale 

punti 2   

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da 
tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell’impianto oggetto degli investimenti, risultante nell’ultimo 
esercizio approvato. 
In caso di parità   
In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:   
a)      minor importo di contributo concedibile;   
b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno 
recente)   
   

  
punteggio 
aggiuntivo 

   
progetti previsti dai PASL 

  
  

   
progetti previsti dai PIT    

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

MISURA 311 "DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA' NON AGRICOLE" 

Tipologia 
priorità I) Qualità investimenti 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a ambiente     

  

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati al 
miglioramento ambientale mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili (intervento 4.a.3 della 
scheda di misura  del PSR) e/o mediante il risparmio energetico e idrico (intervento  4.b.1 primo 
trattino della scheda di misura del PSR): 

    

  I.a)  >  30% e <= 50% :   punti  2  Punti 1 

  I.b)  > del 50%       :      punti  8  Punti 1 

b abbattimento barriere architettoniche      

  
Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati 
all’abbattimento delle barriere architettoniche (compresi negli interventi 4.a.1 secondo trattino e 4.b.3 
terzo trattino della scheda di misura del PSR): 

    

  I.c) >= 30%:    punti 4,5   

c acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività     

  Progetto volto all’acquisizione di almeno una delle seguenti certificazioni di qualità (nell’ambito 
dell’intervento 4.b.1 secondo trattino della scheda di misura  del PSR): 

    

  - adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management Auditing Scheme)/ 
per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;            

  -  ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International 
Organization for Standardization);      

  - ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Ecolabel, 
secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e successive modifiche;     

  I.d) acquisizione di almeno una certificazione:   punti 2,5   

d attività sociali ed educativo-didattiche      

  

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati allo sviluppo 
di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle 
opportunità sociali, nonché degli investimenti finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche 
(intervento 4.a.1 della scheda di misura del PSR): 

    

  I.e) > 60%, in zona D:  punti 6   
  I.f) > 60%, in zona C2:  punti 2   

e qualificazione strutture agrituristiche        

  

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati alla 
qualificazione dell’offerta agrituristica e/o alla preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali 
agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica (intervento 4.b.1 - escluso acquisizione di 
certificazioni-  della scheda di misura del PSR): 

    

  I.g) >= 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona D:    punti 6 punti 2 
  I. h) >= 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona C2:  punti 2   

f qualificazione strutture agrituristiche      

  Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a consentire 
l’ospitalità agrituristica negli spazi aperti aziendali (azione  4.b.2 della scheda di misura del PSR ):     

   I.i) >= 30%, in zona D:      punti 6   
   I.l)  >= 30% in zona C2:      punti 2   

g qualificazione strutture agrituristiche     

  
Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a consentire 
l’ospitalità agrituristica (intervento 4.b.3 della scheda di misura del PSR) realizzati  su fabbricati 
aziendali situati in UTE ricadenti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona D:  

    

  I.m) >= del 60%:  punti 5   



 

 

        
  I punteggi di cui alle lettere I.a) e I.b) non sono tra loro cumulabili.     
        
  I punteggi di cui alle lettere I.a), I.c) e I.d) sono tra loro cumulabili.      
        
  I punteggi di cui alle lettere I.b), I.c), I.d) sono tra loro cumulabili.     
        

  I punteggi di cui alle lettere da I.e) a I.m) sono tra loro cumulabili nel limite massimo di punti 7 e 
sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere I.c), I.d) e I.a) o I.b). 

    

        

  
I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di 
aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione 
nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

    

        

Tipologia 
priorità II) Territorio 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a zone prioritarie     
  II.a)  UTE ricadente prevalentemente  (superficie > del 50%) in zona D:  punti 4   
        
  Criterio valido per la prima parte della graduatoria, relativa alle zone C2 e D.      
        

b zone prioritarie     

  II.b) UTE ricadente prevalentemente (superficie >del 50%) in zona C1, oppure UTE ricadente 
prevalentemente in zona B per investimenti sostenuti da imprese strutturalmente deboli:  

punti 3   

        
  Criterio valido per la seconda parte della graduatoria, relativa alle zone C1 e B.      
        

  Per “aziende strutturalmente ed economicamente deboli che necessitano di diversificazione” si 
intendono le aziende che hanno una dimensione economica aziendale inferiore o pari a 15 UDE. 

    

        

Tipologia 
priorità III) Tipologia Richiedente 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a richiedente     
  III.a) il soggetto richiedete ha un’età inferiore ai 40 anni:  punti 3 punti 2 
        
  Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:     
  •    imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;     
  •    società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;     

  
•    società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto 
da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci 
amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età; 

    

  •    cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non 
ha ancora compiuto 40 anni di età;     

  
•    società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non 
hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non 
hanno ancora compiuto 40 anni di età. 

    

  �     

b richiedente     
  III.b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:  punti 2   

        

c richiedente     

  III.c) la domanda è riferita ad una UTE che ha un numero di occupati di genere femminile almeno pari 
al 50% del totale degli occupati:  punti 1   



 

 

        

  
Per occupati si intendono: IAP, coltivatori diretti, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci 
lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non 
lavoratori. 

    

        

d richiedente     

  III.d) Il soggetto richiedente è di genere femminile:  punti 2 punti 1 

        
  Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:     
  - imprese individuali: il richiedente è di genere femminile;     
  - società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;     

  
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto 
da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere 
femminile; 

    

  - cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di 
genere femminile;     

  - società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere 
femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile. 

    

        

  I punteggi di cui alle lettere III.a), III.b), III.c) e III.d) sono cumulabili nel limite massimo di punti 6     

        

Tipologia 
priorità IV) Assenza finanziamenti pregressi 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a assenza finanziamenti pregressi     

  IV.a) Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato 
beneficiario della misura 9.5 del PSR 2000/2006 o della misura 311 del PSR 2007/2013:  

 punti 6  punti 2 

        

  Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è 
stato inserito in elenchi di liquidazione approvati. 

    

        

Tipologia 
priorità VI) Certificazioni 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a Certificazioni     

  Il soggetto richiedente è in possesso di una o più delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all’UTE 
oggetto della domanda di aiuto: 

    

  VI.a) certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale: punti 2     
  VI.b) una o più delle seguenti certificazioni:     
  •         Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);     

  •         IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o 
animale); 

    

  •         BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o 
animale);     

  •         UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le 
sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell’alimento e della filiera alimentare); 

    

  •         ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come 
valutazione dell’impatto del ciclo di vita del prodotto); 

    

  •         Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli);     
  •         Ecolabel     
  •         EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001.     
  N° 1 tipologia di certificazione:  punti 1   
  N° 2 tipologie di certificazioni:  punti 1,5   
  N° >= 3 tipologie di certificazioni:  punti 2   
        
  Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell’elenco della lettera VIb.     



 

 

        
  I punteggi di cui alle lettere VI.a) e VI.b) sono cumulabili nel limite massimo di 2 punti.     
        

  Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del bilancio 
sociale dell’ anno precedente alla ricezione della domanda, o copia del bilancio approvato  

    

        
  I punteggi di cui alle lettere  a), b) e c) non sono cumulabili.      
        
  In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:     
  a)  minor importo di contributo concedibile;     

  b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno 
recente). 

    

        
        

  
    

punteggio 
aggiuntivo 

      

  progetti previsti dai PASL 
  

  
        
  progetti previsti dai PIT     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 PREVISIONI FINANZIARIE 
'Gli importi delle risorse libere previsti negli anni 2009 e 2010 per le misure con premi pluriennali (211 e 214) 
possono essere soggetti a variazione in funzione delle assegnazioni effettuate da ARTEA. 
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REG. CE 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2010

 COMUNITA' MONTANA  del CASENTINO  zona -G-
2007 2008 2009 2010 TOTALE 2007-10

MISURE TOTALE ASSEGNATE LIBERE TOTALE ASSEGNATE LIBERE TOTALE ASSEGNATE LIBERE TOTALE ASSEGNATE LIBERE TOTALE ASSEGNATE LIBERE

111 azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 insediamento giovani agricoltori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113

prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli 0 0 0 0 0
Nuova programmazione - Reg. CE 1698/05 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trascinamenti : Misura 4 (D)  Reg. CE 1257/99 0 0 0 0 0
Trascinamenti : Reg. CE 2079/92 0 0 0 0 0

121 ammodernamento delle aziende agricole 505.615 393.520 112.095 1.101.408 944.419 156.989 609.606 132.728 476.877 309.596 0 309.596 2.526.225 1.470.667 1.055.557

122

accrescimento del valore economico delle foreste 323.153 321.032 528.123 315.464 1.487.772

Nuova programmazione : Reg. CE 1698/05 - pubblico 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0

Nuova programmazione : Reg. CE 1698/05 - privato 175.000 122.553 129.624 147.208 0 515.323 0 309.064 304.624 1.094.148

Trascinamenti : Misura 8.2 (I) (azioni 8.2.2)  Reg. CE 1257/99 25.600 19.200 12.800 6.400 64.000

123
0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.800 0 55.800 55.800 0 55.800

125
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

828.768 594.120 234.648 1.422.440 1.118.243 304.197 1.137.728 145.528 992.200 680.860 6.400 674.460 4.069.797 1.864.292 2.205.505

211
31.577 31.577 0 126.983 38.376 88.607 208.634 127.827 80.807 230.093 127.827 102.266 597.287 325.607 271.680

212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214

pagamenti agro-ambientali 419.575 246.683 220.654 504.574 1.391.486

Nuova programmazione : Reg. CE 1698/05 0 0 0 0 0 0 0 328.035 0 328.035

Trascinamenti : Misura 6 (F)  Reg. CE 1257/99 321.757 148.865 122.836 78.721 672.179

Trascinamenti : Reg. CE 2078/92 97.818 97.818 97.818 97.818 391.272

216 sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221

imboschimento di terreni agricoli 123.201 123.201 123.201 123.201 492.804

privati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ente competente 0 0 0 0 0 0 0 0 0

soggetti pubblici diversi dall'ente competente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trascinamenti : Reg. CE 2080/92 123.201 123.201 123.201 123.201 492.804

Trascinamenti : Misura 8.1 (H) Reg. CE 1257/99 0 0 0 0 0

223

imboschimento di superfici non agricole 12.980 12.168 19.120 70.000 114.268

privati 0 0 0 0 0 9.744 0 65.780 0 75.524

ente competente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

soggetti pubblici diversi dall'ente competente 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trascinamenti : Misura 8.2 (I) (azione 8.2.1)  Reg. CE 1257/99 12.980 12.168 9.376 4.220 38.744

225
pagamenti silvo-ambientali 2.176 2.176 311 0 4.663

Trascinamenti : Misura 8.2 (I) (azione 8.2.4)  Reg. CE 1257/99 2.176 2.176 311 0 4.663

226

ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 404.520 282.096 0 140.000 826.616

privati 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 140.000

ente competente 404.520 0 282.096 0 0 0 0 0 686.616 0
soggetti pubblici diversi dall'ente competente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227

sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali) 0 0 400.000 289.520 689.520
privati 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000

ente competente 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 0
soggetti pubblici diversi dall'ente competente 0 0 0 0 0 0 139.520 0 139.520

TOTALE ASSE 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"
994.029 994.029 0 793.307 704.700 88.607 971.921 881.369 90.552 1.357.388 431.787 925.601 4.116.644 3.011.885 1.104.759

311 diversificazione verso att ività non agricole 208.401 208.401 0 260.032 260.032 0 308.447 0 308.447 208.210 0 208.210 985.090 468.433 516.657

208.401 208.401 0 260.032 260.032 0 308.447 0 308.447 208.210 0 208.210 985.090 468.433 516.657

TOTALE PER ANNO 2.031.198 1.796.550 234.648 2.475.779 2.082.975 392.804 2.418.096 1.026.897 1.391.199 2.246.458 438.187 1.808.271 9.171.530 5.344.609 3.826.922

* La misura 111 è attivabile esclusivamente dalle Province

accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, 
sottomisura b) aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo 
sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

TOTALE ASSE 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e 
forestale"

 indennità compensative degli svantaggi naturali a favore di 
agricoltori delle zone montane 

 indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da 
svantaggi naturali, diverse dalle zone montane

TOTALE ASSE 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell'economia rurale"



 

 

 
 

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO 
Castelfranco di Sopra – Castiglion Fibocchi – Loro Ciuffenna – Pian di Scò 

 
 
Articolazione specifica già elaborata ed approvata con Delibera Giunta Esecutiva della Comunità Montana Pratomagno n. 
56 del 27/06/2008, modificata con Decreto del Presidente con funzioni di Commissario n. 005 del 09/09/2008. 
Modificata e approvata come Unione dei Comuni del Pratomagno con Delibere di Giunta Esecutiva n. 
49/2009 e n. 56/2009. Ripartizione finanziaria attualizzata con Det. Dir. 72/DS/2009 del 03.11.2009. 
Schede di priorità integrate con Det. Dir. 79/DS/2009 del 19.11.2009 
 
4 ANALISI DEI FABBISOGNI 
 
L’individuazione dei punti di forza e di debolezza della Unione dei Comuni del Pratomagno, già ricercati e menzionati nel 
Piano Socio Economico, è scaturita anche da un’attenta analisi del settore agricolo e grazie ai risultati conseguenti gli 
approfondimenti effettuati attraverso la fase di concertazione. 
Si sono così manifestati gli aspetti salienti che costituiscono, allo stato attuale, l’insieme dei “nodi” e dei problemi da un 
lato, e delle risorse e opportunità dall’altro, con le quali il sistema agricolo deve fare i conti per promuovere una 
significativa inversione di tendenza rispetto alla situazione attuale. 
Nel complesso, gli aspetti positivi della Unione dei Comuni del Pratomagno appaiono legati soprattutto alle molteplici 
potenzialità derivanti dalla presenza di qualificate risorse naturali, ambientali, culturali, umane diffuse nel territorio e da 
una potenzialità di risorse agro-forestali non ancora sfruttate pienamente. 
Tra gli aspetti negativi i principali risultano essere: l’incapacità di trarre vantaggio dalle opportunità legate ai nuovi 
strumenti introdotti dal PSR (leggasi scarsità delle risorse finanziarie), necessità di sviluppo delle professionalità 
esistenti, il non adeguato utilizzo delle opportunità derivanti dalle economie di agglomerazione e di filiera (che potrebbe 
essere anche considerato un punto di forza), la mancata applicazione delle innovazioni tecnologiche anche per carenza 
di infrastrutture telematiche, adeguamento dell’offerta dei servizi. 
 
Sulla base dell’analisi del contesto e tenuto conto dei risultati della precedente fase di programmazione è stata 
predisposta la seguente analisi SWOT per asse:  
Analisi SWOT per il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale  

Punti di forza  Punti di debolezza 

Risorse del territorio non ancora sfruttate (filiera del legno, corsi d’acqua, etc.) Diffusione di sistemi territoriali terrazzati 
Diffusione nel territorio di fonti di biomasse per attivare progetti agroenergetici  Scarsa propensione a progetti interaziendali o di filiera 
Vocazionalità pedoclimatica per le produzioni agricole di qualità Insufficiente concentrazione dell’offerta e forte dipendenza dalle oscillazioni 

mercato  
Rilevanza strategica del settore agricolo nell’ambito del Valore aggiunto 
territoriale 

Presenza di individualismo degli imprenditori ed talvolta insufficiente 
strutturazione delle filiere per scarsa tendenza all’associazionismo alla 
formazione di gestioni associate degli agricoltori e delle strutture di 
trasformazione 

Tenuta della SAU totale provinciale nella dinamica di lungo periodo Per alcuni comparti, insufficiente strutturazione di sistemi di tracciabilità della 
provenienza e della qualità 

Presenza consolidata di coltivazione specializzate di alto pregio quali vite, olivo e 
giaggiolo 
 

Insufficiente raccordo e scarso potere contrattuale con gli snodi delle filiere da 
parte di agricoltori e strutture associate 

Affermazione di modelli di filiera corta (vendita diretta) Necessità di sviluppo delle professionalità esistenti in un’ottica di 
programmazione  

 Aumento dei costi produttivi  e difficoltà per alcuni comparti produttivi di 
reperimento manodopera 

 Insufficienza nell’assistenza tecnica alle aziende 
 Difficoltà di diffusione di/acquisizione delle innovazioni (di processo di prodotto 

di posizionamento di mercato) 
 Elevato rischio infortuni, specie per le attività con impiego di mandopera 

avventiza, giovane ed extracomunitaria 
 Rapido aumento dell’età media dei conduttori agricoli 
Opportunità Rischi/minacce 

Flussi demografici positivi Infortuni sul lavoro soprattutto nel settore agricolo-forestale (Sicurezza).  
Rinnovamento e ringiovanimento delle strutture produttive primarie. Presenza nel territorio di aziende in aree montane/svantaggiate di comuni 

classificati in transizione 
Rinnovato interesse all’acquisto diretto e presenza di flussi turistici Abbandono delle coltivazioni in aree marginali o con problemi di 

meccanizzazione 
Sviluppo delle energie rinnovabili e delle attività a basso impatto d’inquinamento Riduzione del reddito degli agricoltori 
Diffusione di modelli di consumi che favoriscono il rapporto diretto consumatore 
produttore 

Dinamica sfavorevole dei mercati delle materie prime con particolare riferimento 
alle matrici energetiche 

Crescente sensibilità nei confronti delle fonti di energia rinnovabile Perdita di competitività aziendale e di sistema 



 

 

Globalizzazione dei mercati con conseguente allargamento della domanda di 
produzioni agroalimentari 

Elementi di fragilità territoriale 

Diffusione di modelli di consumi attenti alle produzioni di qualità e tipiche  

Fabbisogni nell’asse miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 
1. Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi comparti produttivi (che caratterizzano il territorio di 

competenza); 
2. Ridurre gli incidenti sul lavoro 
3. Aumentare la competitività delle imprese agricole e forestali e la capacità di penetrazione dei mercati; 
4. Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche tramite il ricorso alla filiera corta e alla 

diversificazione; 
5. Favorire il ricambio generazionale 
6. Dare impulso alla certificazione di prodotto e di processo per migliorare la “riconoscibilità”, l’”affidabilità” e la 

percezione dell’origine dei prodotti; 
7. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive; 

 
Analisi SWOT per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale (Asse 2) 

Punti di forza  Punti di debolezza 

Presenza di aree terrazzate coltivate di elevato pregio paesaggistico Carenza di adeguate e moderne infrastrutture sul territorio o nei nodi vicini 
Simbiosi fra ambiente e ’agricoltura che contribuisce a mantenere un 
paesaggio esteticamente molto attraente e una buona agrobiodiversità 

Progressivo abbandono dei terrazzamenti, delle altre opere di sistemazione 
idraulica e delle pratiche di ripulitura degli alvei dei corsi d’acqua del reticolo 
idraulico minore 

Propensione delle aziende all’agricoltura biologica e integrata Insufficiente manutenzione delle opere a prevenzione dagli incendi e dal 
dissesto idrogeologico 

Presenza di produzioni agricole tradizionali integrate alla conservazione del 
paesaggio rurale 

 

Opportunità  Rischi/minacce 

Elevata reputazione del paesaggio agricolo e rurale del Pratomagno Elementi di fragilità territoriale 
Sviluppo delle attività a basso impatto d’inquinamento Abbandono delle attività agricole e delle manutenzioni nelle zone terrazzate 
Crescita della domanda di produzione agricole ottenute con metodi rispettosi 
dell’ambiente 

Diffusione di modelli colturali intensivi con perdita di corridoi ecologici quali 
siepi, boschetti e vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua ed i canali 

 
Fabbisogni nell’asse miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 
1 Prevenzione e interventi di protezione del dissesto idrogeologico 
2 Prevenzione e manutenzione delle opere con funzione antincendio 
3 Preservare i valori caratteristici del paesaggio rurale 
4 Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 
 
Analisi  SWOT per la qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell’economia rurale (Asse 3) 

Punti di forza  Punti di debolezza 

Attrattività turistica del Territorio (risorse ambientali) Stagionalità dei flussi turistici 
Risorse del territorio non ancora sfruttate (filiera del 
legno, corsi d’acqua, etc.) 

Necessità di diversificare l’offerta di servizi nelle attività agrituristiche 

Presenza di produzioni agricole tradizionali integrate alla conservazione del 
paesaggio rurale 

Carenza di adeguate e moderne infrastrutture sul territorio o nei nodi vicini 

Affermazione di modelli di filiera corta (vendita diretta) Insufficiente propensione degli  imprenditori ad attivare strategie di marketing 
turistico 

Offerta generalmente adeguata per numero di posti e per diffusione territoriale  
Opportunità Rischi/Minacce 

Interesse allo sviluppo delle energie rinnovabili e delle attività a basso impatto 
ambientale 

Perdita di competitività in relazione all’insufficiente competenza professionale 
degli operatori, specializzati nei settori produttivi tradizionali 

Crescita della domanda turistica verde e culturale e dei servizi in ambito rurale 
e possibilità di legare i flussi turistici alla commercializzazione delle produzioni 
agroalimentari 

Globalizzazione dei mercati con esaltazione dei fenomeni di concorrenza sui 
mercati internazionali 

Forte interesse degli attori politici e di impresa per i temi dello sviluppo rurale, 
per la multifunzionalità e per la diversificazione 

 

Crescita della sensibilità  nei confronti  di un armonico sviluppo degli spazi 
rurali 

 

Fabbisogni nell’asse miglioramento qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione 
dell’economia rurale. 
1. Favorire la diffusione di servizi legati all’ospitalità rurale e conseguente destagionalizzazione delle presenze 
2. Favorire la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole anche per ridurre i costi di produzione 
3. Rinnovare e diversificare le qualità dell’offerta agrituristica 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
5 OBIETTIVI 
 
La programmazione nel territorio di pertinenza della Unione dei Comuni del Pratomagno ha individuato per ciascun asse 
i seguenti obiettivi prioritari (OP) e specifici (OS) tra quelli del Piano di Sviluppo Rurale regionale in relazione ai 
fabbisogni specificati. Dalla tabella emerge chiaramente l’elevata coerenza tra i fabbisogni e gli obiettivi individuati. 
Asse 1 

Obiettivi Prioritari Obiettivi specifici Fabbisogni individuati 
Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi comparti 
produttivi (che caratterizzano il territorio di competenza); 

Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di 
penetrazione dei mercati; 

 
Consolidamento e sviluppo delle aziende sul 
territorio e sui mercati mediante la diffusione 
dell'innovazione e l'aumento della 
competitività Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche 

tramite il ricorso alla filiera corta e alla diversificazione; 
Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi comparti 
produttivi (che caratterizzano il territorio di competenza); 
Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di 
penetrazione dei mercati; 
Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche 
tramite il ricorso alla filiera corta e alla diversificazione; 

 
 
Promozione dell'ammodernamento e 
dell'innovazione nelle imprese e 
dell'integrazione delle filiere 

Rafforzamento delle filiere produttive 
agricole e forestali 

Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività 
produttive 
Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi comparti 
produttivi (che caratterizzano il territorio di competenza); 

Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di 
penetrazione dei mercati; 
Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche 
tramite il ricorso alla filiera corta e alla diversificazione; 

 
Consolidamento e sviluppo della qualità della 
produzione agricola e forestale 

 
 
 
 
Consolidamento e sviluppo della qualità della 
produzione agricola e forestale 

Dare impulso alla certificazione di prodotto e di processo per 
migliorare la “riconoscibilità”, l’”affidabilità” e la percezione 
dell’origine dei prodotti; 
Favorire il ricambio generazionale 
Ridurre gli incidenti sul lavoro 
Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di 

penetrazione dei mercati; 
Promozione dell’occupazione e del ricambio 
generazionale 

Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche 
tramite il ricorso alla filiera corta e alla diversificazione; 
Aumentare la competitività delle imprese e la capacità di 

penetrazione dei mercati; 

Miglioramento della capacità imprenditoriale e 
professionale degli addetti al settore agricolo 
e forestale e sostegno del ricambio 
generazionale 

 Diffusione delle informazioni e delle 
conoscenze e rafforzamento delle 
competenze professionali 

Dare impulso alla certificazione di prodotto e di processo per 
migliorare la “riconoscibilità”, l’”affidabilità” e la percezione 
dell’origine dei prodotti 

 
Asse 2  

Obiettivi Prioritari Obiettivi specifici Fabbisogni individuati 
Prevenzione e manutenzione delle opere con funzione 
antincendio 

Prevenzione e interventi di protezione del dissesto idrogeologico 
Preservare i valori caratteristici del paesaggio aretino 

Conservazione della biodiversità e 
tutela e diffusione di sistemi 
agroforestali ad alto valore aggiunto 

Conservazione della biodiversità e tutela delle specie 
selvatiche e di quelle coltivate e allevate 

Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 
Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale  

Promozione del risparmio idrico 
 

Prevenzione e manutenzione delle opere con funzione 
antincendio 

 
Tutela quantitativa e qualitativa 
delle risorse idriche superficiali e 
profonde Riduzione inquinamento corpi idrici Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 

Favorire la produzione di energia rinnovabile nelle aziende 
agricole anche per ridurre i costi di produzione 
 

 
Promozione del risparmio energetico e delle energie 
rinnovabili 
 Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 

Prevenzione e manutenzione delle opere con funzione 
antincendio 
Favorire la produzione di energia rinnovabile nelle aziende 
agricole anche per ridurre i costi di produzione 
 

Riduzione dei Gas serra 
 
Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
 

Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 
Prevenzione e manutenzione delle opere con funzione 
antincendio 

Prevenzione e interventi di protezione del dissesto idrogeologico 
Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 

 
Conservazione e miglioramento del paesaggio 
 

Preservare i valori caratteristici del paesaggio rurale 
Prevenzione e manutenzione delle opere con funzione 
antincendio 

Prevenzione e interventi di protezione del dissesto idrogeologico 
Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale 

Tutela del territorio  
 
 
 
Riduzione dell’erosione del suolo 
 

Preservare i valori caratteristici del paesaggio rurale 

 
 



 

 

 
Asse 3 

Obiettivi Prioritari Obiettivi specifici Fabbisogni individuati 
Favorire la diffusione di servizi legati 
all’ospitalità rurale e conseguente 
destagionalizzazione delle presenze 
 
Favorire la produzione di energia rinnovabile 
nelle aziende agricole anche per ridurre i costi 
di produzione 
 

Mantenimento o creazione di nuove opportunità 
occupazionali 

Mantenimento o creazione di nuove opportunità 
occupazionali 

Rinnovare e diversificare le qualità dell’offerta 
agrituristica  

 
6. STRATEGIE 
 
La scelta di non attivare la misura 112 “insediamento giovani agricoltori” per scarse economie ci esorta ad aumentare i 
punti a favore degli under 40 in tutte le misure e i punti destinati alla costituzione delle nuove imprese fino al limite 
massimo a nostra disposizione. Tale scelta favorirà senz’altro i giovani agricoltori pur non negando adeguate risorse 
finanziarie a tutte le altre aziende. 
 
Le misure attivate che caratterizzano sia per gli obiettivi che per la dotazione finanziaria la strategia del piano sono: 
MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole che è stata destinataria di importanti risorse pari a circa 852 
mila euro pari con una quota del 35,78 % sul totale; 
 
MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a privati) che è stata destinataria di risorse 
corrispondenti alle necessità programmate (circa 115 mila euro) pari a quasi il 4,82 % del totale; 
 
MISURA 123 sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali che è stata destinataria di adeguate 
risorse (circa 30 mila euro) pari all’ 1,26 % del totale; 
 
MISURA 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare che è stata destinataria di risorse 
pari ad oltre 3 mila euro stante la novità della misura e la necessaria verifica di accettabilità del territorio; 
 
MISURA 214 Pagamenti agroambientali – sottomisura a) che è stata destinataria di importanti risorse pari a oltre 820 
mila euro (circa il 34,40 % del totale); 
 
MISURA 226 – Ricostituzione del potenziale forestale (ente competente) che è stata destinataria di risorse coerenti con 
la necessità di garantire una gestione del patrimonio regionale in concessione ma al contempo di non ridurre 
eccessivamente le risorse destinate ai privati (circa 120 mila euro per un 5% del totale); 
 
MISURA 311 - Diversificazione verso attività non agricole che è stata destinataria di importanti risorse pari a oltre 315 
mila euro (circa il 13 % del totale); 
 
 
Di seguito si riportano, per ciascun Asse, gli obiettivi prioritari e specifici del Piano di Sviluppo Rurale regionale che 
fanno parte della strategia adottata con l’indicazione delle misure che si ritiene necessario attivare: 
 
ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 
Obiettivo prioritario: Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e 
dell'integrazione delle filiere 
OS 1. Consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati mediante la 
diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole 
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste  
123/b. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali  
311. Diversificazione verso attività non agricole 
OS 2. Rafforzamento delle filiere produttive agricole e forestali 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste 
123/b. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali  



 

 

 
Obiettivo prioritario: Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e 
Forestale 
OS 3. Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole 
123/b. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali  
132. Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare  
Obiettivo prioritario: Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti 
al settore agricolo e forestale e sostegno del ricambio generazionale 
OS 4. Promozione dell’occupazione e del ricambio generazionale 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole 
 
ASSE 2 - MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE 
Obiettivo prioritario: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali 
ad alto valore naturale 
OS 6. Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o 
Allevate 
attraverso le seguenti misure  
214. Pagamenti agroambientali  
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 
Obiettivo prioritario: Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e 
Profonde 
OS 7. Promozione del risparmio idrico 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
214. Pagamenti agroambientali  
OS 8. Riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
123/b. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali  
214. Pagamenti agroambientali 
Obiettivo prioritario: Riduzione dei gas serra 
OS 9. Promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili 
attraverso le seguenti misure  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste 
123/b. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali  
311. Diversificazione verso attività non agricole  
OS 10. Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
attraverso le seguenti misure  
214. Pagamenti agroambientali  
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 
Obiettivo prioritario: Tutela del territorio 
OS 11. Conservazione e miglioramento del paesaggio 
attraverso le seguenti misure  
214. Pagamenti agroambientali  
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi  
OS 12. Riduzione dell’erosione del suolo 
attraverso le seguenti misure  
214. Pagamenti agroambientali  
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi  
 
ASSE 3 - QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE 
Obiettivo prioritario: Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di 
reddito in aree rurali 
OS 14. Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali 
attraverso le seguenti misure  
311. Diversificazione in attività non agricole (art. 53) Sostiene l’avvio e il consolidamento di attività 
economiche collaterali a quella agricola 



 

 

 
Per quanto attiene all'assegnazione dei punteggi aggiuntivi di competenza dell'Ente Locale per le singole misure attivate 
si evidenzia di seguito il fabbisogno prevalente che li ha determinati: 
 
 
 
 
 

MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole 

I) Qualità investimenti fabbisogno 
punteggio 
aggiuntivo 

Incidenza percentuale > del 40%:sul totale degli investimenti ammissibili, degli 
investimenti individuati come prioritari (si veda scheda di misura del PSR – paragrafo 

3) nei seguenti comparti produttivi: 
d.3)    per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR e nel 

presente bando: 

Assicurare uno sviluppo 
equilibrato dei diversi 

comparti produttivi (che 
caratterizzano il territorio di 

competenza) 

2 

II) Territorio   punteggio aggiuntivo 
Enti 

1 b)   UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D o montane 
ai sensi della Dir. 75/268/CEE):    
Investimenti in UTE ricadenti nelle zone prioritarie  (si veda la scheda di misura del 
PSR– paragrafo 5) per i seguenti comparti (o aggregati di comparti) 
c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità  nel presente 
bando: 

Assicurare uno sviluppo 
equilibrato dei diversi 

comparti produttivi (che 
caratterizzano il territorio di 

competenza); 

1 

III) Tipologia del Richiedente  punteggio aggiuntivo 
Enti 

2 a) il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40 anni:                                      
b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:  

Favorire il ricambio 
generazionale 2 

IV) Assenza finanziamenti pregressi     punteggio aggiuntivo 
Enti 

Il soggetto richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la data di ricezione 
della domanda, in un elenco di liquidazione dei contributi in riferimento alle misure 1 
del PSR 2000/2006 e alle misure 121 e 123a del PSR 2007/13:         

Consolidamento e sviluppo 
delle aziende sul territorio e 
sui mercati mediante la 
diffusione dell'innovazione e 
l'aumento della competitività; 

2 

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a privati) 

II Territorio fabbisogno punteggio 
aggiuntivo Enti

b)          i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone 
montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE) 

Assicurare uno sviluppo equilibrato 
dei diversi comparti produttivi (che 
caratterizzano il territorio di 
competenza); 

2 

c)           investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) 
certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC 

Dare impulso alla certificazione di 
prodotto e di processo per 
migliorare la “riconoscibilità”, 
’”affidabilità” e la percezione 
dell’origine dei prodotti 

2 

IV Tipologia richiedente  punteggio 
aggiuntivo Enti

a) il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40 anni:                                      Favorire il ricambio generazionale 2 

MISURA 123 sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali 

II. Territorio fabbisogno punteggio 
aggiuntivo Enti 

c)       Imprese che certificano la loro attività in campo forestale ai sensi del 
protocollo PEFC o FSC 

Dare impulso alla certificazione di 
prodotto e di processo per 
migliorare la “riconoscibilità”, 
l’”affidabilità” e la percezione 
dell’origine dei prodotti 

2 

IV Tipologia richiedente  punteggio 
aggiuntivo Enti 

a) il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40 anni:                                      Favorire il ricambio generazionale 2 

VII. Approvvigionamento dai produttori forestali di base  punteggio 
aggiuntivo Enti 

Riduzione dei costi esterni 
ambientali collegati alle attività 
produttive 

 

dal 60% all’ 80%  1 

Investimenti che garantiscono un maggior vantaggio ai produttori forestali di base 
dato dalla percentuale delle quantità del prodotto interessato dall’investimento 
derivante dai produttori di base rispetto alla quantità totale dello stesso prodotto 
utilizzato, raccolto, trasformato o commercializzato dal beneficiario: > dell’ 80%  1 
VIII. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività 
produttive 

 punteggio 
aggiuntivo Enti 

Riduzione dei costi esterni 
ambientali collegati alle attività 
produttive 

 
L’impianto oggetto degli investimenti utilizza prevalentemente (> del 50%) 
prodotti forestali di base provenienti da un’area avente un raggio non superiore a 
70 Km di distanza dall’impianto o dal centro aziendale >50% 2 



 

 

MISURA 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare 

I Territorio  fabbisogno punteggio 
aggiuntivo Enti 

Il punteggio è attribuito se l’UTE ricade per più del 50% in zona prioritaria (zone C2, D e 
montane): 

Assicurare uno sviluppo 
equilibrato dei diversi comparti 
produttivi (che caratterizzano il 
territorio di competenza); 

2 

Misura 214 Pagamenti agroambientali – sottomisura a) 

V. Assenza finanziamenti pregressi fabbisogno punteggio 
aggiuntivo Enti 

Il richiedente non ha percepito aiuti pubblici nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda 
con riferimento al Reg. CEE 2078/92 e alla misura 6 ‘Misure Agroambientali’ del PSR 
2000/2006  

Favorire il ricambio generazionale 2 

MISURA 311 - Diversificazione verso attività non agricole 

II. Ambiente   
fabbisogno punteggio 

aggiuntivo Enti 
Favorire la produzione di energia 
rinnovabile nelle aziende agricole 
anche per ridurre i costi di 
produzione 

 

dal 30% al 50%  2 

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti 
finalizzati al miglioramento ambientale mediante la produzione di energia da fonti 
rinnovabili (intervento 4.a.3 della scheda di misura  del PSR) e/o mediante il 
risparmio energetico e idrico (intervento  4.b.1 primo trattino della scheda di 
misura del PSR): > del 50%  2 

III. Tipologia richiedente 
 punteggio 

aggiuntivo Enti 

III.a) il soggetto richiedente ha un’età inferiore ai 40 anni: favorire il ricambio generazionale 2 

III.b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della 
domanda: 

favorire il ricambio generazionale 2 

VIII. Assenza finanziamenti pregressi 
 punteggio 

aggiuntivo Enti 
IV.a) Il soggetto richiedente non è stato inserito nei 5 anni precedenti la data di 
ricezione della domanda in un elenco di liquidazione dei contributi in riferimento 
alla misura 9.5 del PSR 2000/2006 o alla misura 311 del PSR 2007/2013:  

rinnovare e diversificare le qualità 
dell’offerta agrituristica 2 

 
 
6.1 Specifiche relative ai criteri di selezione delle operazioni finanziate  
Nell'ambito dei vincoli e dei limiti imposti dal Documento di Attuazione Regionale si riportano le schede delle misure 
attivate nelle quali sono riportati i punteggi aggiuntivi di competenza dell'Ente Locale: 
 
 

Misura 121  AMMODERNAMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE"  

Tipologia priorità 
Titolo Punteggi  

 I) Qualità investimenti 
criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 

 

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle 
seguenti tipologie di investimenti:                                                                          
-intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là 
delle pertinenti norme in vigore (paragrafo 3 della scheda  5.3.1.2.1 del PSR); 
-  finalizzati al miglioramento ambientale (paragrafo 3 della scheda  5.3.1.2.1 del 
PSR); 

 

  
 a.1)  > 10% e < 30%   punti    4   
 a.2) >= 30% e <50%   punti    6   
 a.3) >=50%  punti    7   

b 
b) Investimenti esclusivamente (100% dell’investimento ammissibile) finalizzati 
all’attività di trasformazione e/o commercializzazione e/o vendita diretta al 
consumatore dei prodotti aziendali: punti   3   

d 
d) Incidenza percentuale > del 40%:sul totale degli investimenti ammissibili, degli 
investimenti individuati come prioritari (si veda scheda di misura del PSR – 
paragrafo 3) nei seguenti comparti produttivi: 

  

  
d.1) comparto latte bovino  punti   7   
d.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo punti   6   
d.3) per tutti gli altri comparti produttivi individuati come prioritari nel PSR.  punti    4 punti    2 
  
I punteggi di cui alla lettera d) non sono cumulabili 

  

f d l d l d ll l d 2 b l h

  

 



 

 

  

 Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera d.3 sono sommabili anche 
i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino e/o nei comparti 
olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se l’importo di 
tali investimenti non consente il raggiungimento del punteggio delle lettere d.1 e 
d.2. 

 I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione 
della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte 
dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data 
di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

 

 

 

 

Tipologia priorità 
II) Territorio  

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 
a)  UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) nelle seguenti aree: 

-          Zone Vulnerabili ai Nitrati; 
-          Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, 
Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Regionale); 
-          Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE (direttiva “acque”); 

  

-          Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 

punti   3 

  

b b)   UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D o 
montana ai sensi della Dir. 75/268/CEE): 

punti   1 punti   1 

  
I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili  

    
c  

  

c) Investimenti in UTE ricadenti nelle zone prioritarie  (si veda la scheda di misura 
del PSR– paragrafo 5) per i seguenti comparti (o aggregati di comparti) produttivi: 

   
 
 

c.1) comparto latte bovino 
punti    4   

 
 

c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo  
punti  3,5   

 c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità territoriali nel 
presente bando punti    2 punti   1 

   
 I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili.  
   
 Al fine dell’attribuzione del punteggio vengono effettuate le seguenti operazioni:  

 
 

·          Si individua la zona di appartenenza dell’UTE. Ogni UTE può appartenere 
esclusivamente ad una sola delle zone classificate nel PSR come zona A, B, C1, C2 e  
D. Qualora i terreni siano distribuiti su più zone, si attribuisce l’UTE alla zona 
prevalente (superficie > del 50%) sul totale dell’UTE.  

 
 · Si individuano i comparti prioritari per tale zona, come da tabella del paragrafo 

5.3.1.2.1 della scheda di misura 121 del PSR.  
 

 ·  Si stabilisce la riferibilità degli investimenti previsti in domanda  ad uno degli 
aggregati di comparti prioritari (c.1 o c.2 o c.3) attraverso due metodi alternativi: 

 

 

- verificando la presenza di investimenti univocamente connessi (100% 
dell’investimento totale ammissibile) ad uno degli aggregati di comparti prioritari 
(c.1 o c.2 o c.3). Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2), 
sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte 
bovino, se anche tale comparto è prioritario nella zona di appartenenza dell’UTE e se 
l’importo degli investimenti nel comparto bovino non consente il raggiungimento del 
punteggio di cui alla lettera c.1) . Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla 
lettera c.3), sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel 
comparto latte bovino e/o nei comparti olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte 
ovino) e/o cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari nella zona di 
appartenenza dell’UTE e se l’importo degli investimenti in tali comparti non consente 
il raggiungimento dei punteggi di cui alle lettere c.1) e c.2).

 

  

- quando non vi è questa univocità, si analizza l’ordinamento produttivo dell’UTE cui 
si riferiscono gli investimenti previsti in domanda attraverso i redditi lordi standard: 
se l’UTE è prevalentemente orientata (>50% del RLS totale) ad uno degli aggregati 
di comparti prioritari per il territorio di riferimento di cui alle lettere c.1 o c.2 o c.3 
viene attribuito il corrispondente punteggio. Ai fini del raggiungimento del punteggio 
di cui alla lettera c.2) è sommabile anche il valore relativo all’eventuale reddito lordo 
standard del comparto latte bovino, se anche tale comparto è prioritario nella zona 
di appartenenza dell’UTE. 
Ai fi i d l i i t d l t i di i ll l tt 3) è bil h il

  

 



 

 

 
 

  

  
  

 
Non sono attribuiti punteggi alle domande relative ad investimenti totalmente ed 
univocamente collegabili ai comparti non prioritari nella zona di appartenenza 
dell’UTE. 

  

 

 

Tipologia priorità 
III) Tipologia del Richiedente 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a a) il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40 anni:  punti   3 punti   2 
  
Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:  

 §          imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 
anni di età;  §          società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni 
di età;  

 

§          società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà 
dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora 
compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora 
compiuto 40 anni di età; 

§          cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di 
Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età; 

 

§          società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci 
(persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA 
è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età. 

     

 

b b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda: punti   1 punti   2 

c c) almeno il 50% del totale degli occupati nell’UTE è di genere femminile: punti   1 
  

 

Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori 
diretti, IAP,,soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS. Sono esclusi i 
dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.   

d d) il soggetto richiedente  è di genere femminile: 
punti    2   

  
Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:  
§          imprese individuali: il soggetto richiedente  è di genere femminile;  
§          società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;  

 §          società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà 
dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e 
almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; 

 §          -cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di 
Amministrazione (CdA) è di genere femminile; 

 

 

§          -società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci  
(persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da 
amministratori è di genere femminile. 
I punteggi dalle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili nel limite massimo di punti  5 

     
 

Tipologia priorità 
IV) Assenza finanziamenti pregressi 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 
Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non 
è stato beneficiario della misura 1 del PSR 2000/2006 e delle misure 121 e 123a del 
PSR 2007/13. 

punti    2 punti    2 

  
Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in 
corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.   

    

Tipologia priorità 
V Certificazioni  

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 
a) le produzioni dell’UTE oggetto della domanda sono certificate, in tutto o in parte, 
come : 

   



 

 

a.1) DOP e/o DOCG 
punti   2,5   

a.2) DOC e/o IGP punti    2   
  
I punteggi della lettera a) non sono cumulabili   

      

b 
b) le produzioni dell’UTE oggetto della domanda sono certificate “Agriqualità” - 
Produzione Integrata ai sensi della L.r. n. 25/99: punti   1,5   

c 
c) Il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile 
all’elenco regionale degli operatori biologici)  per  l’UTE oggetto della domanda di 
aiuto: punti   3   

d 

d)  Il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile 
all’elenco regionale degli operatori biologici) con allevamento (nell’UPZ oggetto della 
domanda di aiuto) interamente condotto con metodo biologico e con una  
consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell’apiario di almeno 100 
alveari: punti    3   
  

 I punteggi di cui alle lettere c) e d)  vengono riconosciuti anche ai soggetti che 
hanno inviato la prima notifica di attività attraverso la DUA al sistema informatico di 
ARTEA e, in tal caso, fa fede la data di protocollazione informatica del sistema  
ARTEA della prima notifica.  

  

 
 

 
e 

e) il soggetto richiedente è in possesso di una o più certificazioni inserite all’interno 
delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all’UTE oggetto della domanda di 
aiuto:  

   ·          Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); 
  ·          IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine 

agricola vegetale o animale);  
 ·          BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine 

agricola vegetale o animale); 
 

 ·          UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);  
 

·          UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 
11020,2002 rintracciabilità dell’alimento e della filiera alimentare);  

  
·          ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di 
prodotto come valutazione dell’impatto del ciclo di vita del prodotto); 

  ·          Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); 
 ·          certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale; 
 ·          Ecolabel; 
 ·          EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001.   

 

 e.1)   n°  1        tipologia di certificazione punti     1   
 e.2)   n°  2        tipologie di  certificazione punti    1,5   
 e.3)   n° >= 3    tipologie di  certificazione punti     2   
   

  Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell’elenco. 
  I punteggi dalla lettera a) alla lettera e) sono cumulabili nel limite massimo di  

PUNTI  7.  
  
    

 

Tipologia priorità 
VI Partecipazione a filiere produttive   

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 

a)        il soggetto richiedente aderisce a un contratto di produzione, allevamento o 
conferimento, con durata di almeno 1 anno (che sia valido al momento dalla 
ricezione della domanda di aiuto oppure che sia relativo all’esercizio precedente la 
domanda di aiuto), a seguito di: 

 §         contratto quadro sottoscritto ai sensi dell’art. 1, 10 e 11 del D.Lgs 102/2005; 
 §         accordo di filiera approvato con atto della Giunta Regionale; 

 

e l’investimento oggetto della domanda è diretto per almeno il 70% della spesa 
ammissibile nel comparto interessato dal contratto quadro/accordo di filiera; il 
contratto quadro/accordo di filiera deve riferirsi a produzioni presenti nell’UTE 
oggetto della domanda di aiuto: 

punti   2 

  

b 

  

b)       il soggetto richiedente aderisce ad una integrazione strutturata tra almeno 
due fasi della filiera mediante rapporti o forme giuridicamente stabili e vincolanti per 
le parti (società, consorzi e ATI) con durata di almeno 5 anni dalla ricezione della 
domanda di aiuto e l’investimento per il quale chiede il contributo è diretto, per 
almeno il 70% della spesa ammissibile, nel comparto inerente la filiera interessata 
dagli accordi. L’integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera deve riferirsi 
all’UTE oggetto della domanda di aiuto: 

punti   2 

  
     



 

 

 
 

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione 
della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte 
dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data 
di presentazione della domanda di pagamento del saldo.  

 
Verifica dello Statuto, o del contratto di consorzio o del contratto di ATI/ società 
sottoscritto fra le parti di durata minima di 5 anni dalla data di ricezione della 

  

 

 

c 
c)        Il soggetto richiedente aderisce direttamente (cd socio diretto) o tramite 
società (cd socio indiretto) ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi 
del D. Lgs. 102/2005 (art. 4 c.1) o dell’OCM ortofrutta di cui al Reg. Ce 1234/07.  

 

L’investimento oggetto della domanda deve essere diretto, per almeno il 70% della 
spesa ammissibile, nel comparto produttivo dell’organizzazione di produttori 
riconosciuta a cui l’impresa aderisce. L’adesione sia come socio diretto che come 
socio indiretto, deve riferirsi all’UTE oggetto della domanda di aiuto: 

punti   2 

  
   
 I punteggi di cui alle lettere  a), b) e c) non sono cumulabili.   
   
 In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:  
 a)  minor importo di contributo concedibile;  

  
b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la 
domanda meno recente). 

     

   
punteggio 
aggiuntivo 

    
 progetti previsti dai PASL 

  
  

    
 progetti previsti dai PIT    

 
 
 
 
 

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a privati) 

Tipologia 
priorità I.       Qualità investimento 

CRITERIO Descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 
a)          Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni 
relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della scheda di misura del 
PSR)  non inferiore  a: 

  -          Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; 

  
-          almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 
200.000 €; 

  almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; 

Punti 2 

  

b.1 b.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4e) della 
scheda di Misura del PSR (miglioramento delle foreste) 

Punti 6 

  

b.2 b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4d) 
(miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR 

Punti 4 

  

c 
c) investimenti che riguardano anche la redazione di piani di gestione o di piani dei tagli ed azioni 
finalizzate all’acquisizione della ecocertificazione forestale  - punti 4.a) e 4.f) della scheda di Misura 
del PSR 

Punti 2 

  

d 
d) investimenti che prevedono l’utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o 
ristrutturazione di fabbricati, passerelle, ponti ai sensi del punto  4.d) della scheda di Misura del 
PSR. 

Punti 2 

  
  Il punteggio di cui alla lett. I.a è cumulabile con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2, I.c, I.d.    
  I punteggi di cui alle lettere I.b.1 e I..b.2 non sono cumulabili tra loro.   
  I punteggi di cui alle lettere I.c e I.d sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2. 

  

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità II.                 Territorio 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo



 

 

CRITERIO Descrizione   

a a)          i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente 
(superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: 

  - Zone Vulnerabili ai Nitrati; 

  
- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza 
Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); 

  - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”; 

  - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente  

Punti 1 

  

b 
b)          i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai 
sensi della Dir. 75/268/CEE) 

Punti 4 2 

c 
c)           investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai 
sensi del protocollo PEFC o FSC Punti 1 

2 

d 
  

  

d)          investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente 
(superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%. 

Punti 1   

  

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, 4d della scheda di misura del PSR) più del 50% 
del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve  
essere compreso nelle zone indicate. 

  I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d sono cumulabili.  

  

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità III.               Occupazione 

CRITERIO Descrizione 

a 
a)          UTE/UTF che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, 
dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS), 
almeno pari a: 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

  a) da 1 a 3 occupati  punti 1   

  b) da 4 a 6 occupati  punti 2   

  c) oltre 6 occupati     punti 3   

  Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.   

  

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione 
(da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di 
presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità IV.               Tipologia del richiedente  

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

CRITERIO Descrizione     
a 

  
a)          il soggetto richiedente  ha un età inferiore a 40  anni 

Punti 2 
2 

  Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:    

  •        imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;    

  •        società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;    

  

•        società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone 
fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora 
compiuto 40 anni di età; 

  
•        cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora 
compiuto 40 anni di età; 

  
•        società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora 
compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età. 

b b)          impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda 
Punti 2   

c 

c)           La domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere femminile 
(IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti 
regolarmente iscritti all’INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati Punti 1 

  

  Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.    



 

 

d d)          Il soggetto richiedente è di genere femminile 
Punti 1   

  Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:     
  imprese individuali:  il soggetto richiedente è di genere femminile;    
  società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;    

  
società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone 
fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; 

  cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile; 

  
società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci  (persone fisiche) di genere femminile e almeno la 
metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile. 

  I punteggi di cui alle lett. IV.a, IV.b, IV.c, IV.d  sono tra loro cumulabili.  
e1 e.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: 

  
        IAP riconosciuto ai sensi della L.r. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province 
autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04); 

          coltivatore diretto ai sensi dell’art. 2083 del Codice Civile; 

  
        è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell’art. 19 della 
L.r. 39/00  

Punti 5 

  
e2 e.2) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: 

  
       è un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile che svolgono attività 
forestale; 

         è un gestore di beni civici. 

Punti 3   

e3 
e.3) il soggetto richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio 
forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell’art. 19 della L.R. 39/00  

Punti 1   

  
Il punteggio delle lett. IV.e.1, IV.e.2, IV.e.3 non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con i punteggi di cui alle 
lettere IV.a, IV.b, IV.c, IV.d. 

  I requisiti di cui alle lettere IV.a, IV.b, IV.c, IV.d devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto. 

  

I requisiti di cui alle lettere IV.e.1, IV.e.2, IV.e.3 devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel 
sistema ARTEA, alla data di ricezione (da dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità    V.      Assenza finanziamenti pregressi 

CRITERIO Descrizione 

punteggio 
regionale punteggio 

aggiuntivo

a 
  

il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato 
beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13: Punti 4 

  

  
Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in 
elenchi di liquidazione approvati. 

Tipologia 
priorità  VI.    Certificazioni  

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a a)  il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo 
e/o di prodotto: 

  -          UNI ISO 9000; 

  -          UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); 
  -          UNI ISO 10939, 2001 (rintracciabilità di filiera); 

             UNI 11020, 2002 (rintracciabilità aziendale); 

Punti 1 

  
b 

  
b) Il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all’UTE/UTF in cui si 
effettuano gli investimenti   

Punti 1   

c 
c) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazione: ISO 14000, 

Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in cui si effettuano gli 
investimenti Punti 1   

  I punteggi di cui alle lett. VI.a, VI.b, VI.c sono cumulabili.      

  

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, della scheda di misura del PSR) più del 50% 
del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve 
essere certificato. 

  In caso di parità    
  In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:    
  a)      minor importo di contributo concedibile;    



 

 

  
b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno 
recente).      

    
    

 
  

punteggio 
aggiuntivo

    

 progetti previsti dai PASL 
  

  
    
 progetti previsti dai PIT    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISURA 123 sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali 
Tipologia 
priorità I.                    Qualità investimento  

CRITERIO Descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 
a)      Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative 
alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 6.2.1 della scheda di misura del PSR)  
non inferiore  a: 

  -          almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; 

  
-          almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 
200.000 €; 

  -          almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; 

Punti 2 

  
      

a 
a)      più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto al punto 6.2.1 
lettere b), c), d) della scheda di Misura del PSR (acquisto macchine, macchinari e attrezzature)  

punti 3   

b b)      gli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 6.2.1.g) della scheda di Misura 
del PSR (aumento livello di tutela ambientale) per un importo di: 

  -          Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; 

  
-          almeno 5.000 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 
200.000 €; 

  -          almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; 

punti 2 

  

c 
c)       domande che prevedono interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR 
(realizzazione di centrali termiche). punti 2   

d 
  

d)      investimenti che prevedono l’utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o 
ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto 6.2.1.a) della scheda di Misura del PSR. punti 3   

e 
e)      domande che prevedono la realizzazione, in aree non metanizzate, di interventi relativi al 
punto 6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR (realizzazione di centrali termiche).  punti 1   

  I punteggi di questo punto sono tutti cumulabili tra loro. 

  

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità II.                 Territorio 

CRITERIO Descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 
a)       investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree o, 
nel caso di interventi non localizzabili,  da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in una 
delle seguenti aree: 

  Zone Vulnerabili ai Nitrati; 

  
Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza 
Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); 

  Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”; 

  Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 

Punti 1 

  



 

 

      

b 
b)          investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del 
PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE o, nel caso di interventi non 
localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone Punti 2   

      

c 
c)       Imprese che certificano la loro attività in campo forestale ai sensi del protocollo PEFC o FSC 

Punti 1 Punti 2 
      

d 

  

d)      investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente 
(superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47% o, nel caso 
di interventi non localizzabili,  da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in detti territori 

Punti 1   
  I punteggi di questo punto sono tutti cumulabili tra loro. 

  

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità III.               Occupazione 

CRITERIO Descrizione 

a 
a)  UTE/UTS che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a 
tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS), almeno pari 
a: 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

  a) da 1 a 3 occupati  punti 1   

  b) da 4 a 6 occupati  punti 2   

  c) oltre 6 occupati     punti 3   
  Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.    

  

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione nel sistema ARTEA (da 
parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione 
della domanda di pagamento del saldo. 

Tipologia 
priorità IV.               Tipologia del richiedente 

CRITERIO Descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 
  

a)      il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40  anni 

Punti 2 Punti 2 
      
  Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:    
  •        imprese individuali: il sogetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;    
  •        società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;    

  

•        società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone 
fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora 
compiuto 40 anni di età; 

  
•        cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora 
compiuto 40 anni di età; 

  
•        società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora 
compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età. 

b 
  

b)      impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda 

Punti 2   

c 
c)       La domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere femminile 
(IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti 
regolarmente iscritti all’INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati 

    

Punti 1 

  
  Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.    

d 
  

d)      il soggetto richiedente è di genere femminile 

Punti 1   
  Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:    
  imprese individuali: il soggetto richiedente è di genere femminile;    
  società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;    

  
società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone 
fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; 

  cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile; 



 

 

  
società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci  (persone fisiche) di genere femminile e almeno la 
metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile. 

  I punteggi di questo punto sono cumulabili tra loro.    

Tipologia 
priorità V.                  Assenza finanziamenti pregressi 

CRITERIO Descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 

  

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato 
beneficiario della  misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13: Punti 4 

  

  
Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in 
elenchi di liquidazione approvati. 

Tipologia 
priorità VI.               Certificazioni 

CRITERIO Descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 

a)          più del 50% della quantità totale di prodotto raccolto, utilizzato, lavorato, trasformato e/o 
commercializzato nell’impianto o dall’impresa nell’esercizio precedente alla presentazione della 
domanda deve essere certificato ai sensi dei Regg. n. 2092/1991 e 510/2005, e della L.r. 25/1999:  punti 2 

  

  Per aver diritto alla priorità i prodotti a marchio devono essere riferiti all’UTE o all’UTS oggetto della domanda. 

b b)          il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di 
processo e/o di prodotto: 

          UNI ISO 9000 

  

•         UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le 
sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell’alimento e della filiera 
alimentare); 

punti 1  

  

c 
c)           il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all’UTE/UTF in cui si 
effettuano gli investimenti Punti 1   

d 
d)          il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 
14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in cui si effettuano 
gli investimenti 

Punti 1 
  

  I punteggi di questo punto sono tutti cumulabili tra loro.    

Tipologia 
priorità VII.             Approvvigionamento dai produttori forestali di base 

CRITERIO Descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 
Investimenti che garantiscono un maggior vantaggio ai produttori forestali di base dato dalla percentuale delle quantità del 
prodotto interessato dall’investimento derivante dai produttori di base rispetto alla quantità totale dello stesso prodotto 
utilizzato, raccolto, trasformato o commercializzato dal beneficiario: 

  
a.1) dal 60% all’ 80%      punti 

1    punti 1 

  
a.2) > dell’ 80%          

 punti 2  punti 1 

  
È valutato il livello di partecipazione dei produttori forestali di base ai vantaggi derivanti dal finanziamento, tramite l’analisi 
dei risultati contabili dell’ultimo esercizio. 

  
Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla scadenza di ogni anno di esercizio 
successivo all’inizio dell’impegno prescritto nel bando per tale vincolo e per tutta la durata del vincolo stesso.  

Tipologia 
priorità VIII.          Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive 

CRITERIO Descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a 
L’impianto oggetto degli investimenti utilizza prevalentemente (> del 50%) prodotti forestali di 
base provenienti da un’area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall’impianto o 
dal centro aziendale 

punti 2    punti 2 

  

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti 
da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell’impianto oggetto degli investimenti, risultante 
nell’ultimo esercizio approvato. 

  In caso di parità    
  In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:    
  a)      minor importo di contributo concedibile;    

  
b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno 
recente)     

    
    



 

 

 
  

punteggio 
aggiuntivo 

    

 progetti previsti dai PASL 
  

  
    
 progetti previsti dai PIT    

 
 
 
 
 
 
 

 
MISURA 132 "SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO AI SISTEMI DI QUALITA' ALIMENTARE 

Tipologia 
priorità Titolo Punteggi 

  I) Territorio 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a a) Impresa ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) nelle seguenti aree: 

- Zone Vulnerabili ai Nitrati; 
- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Protezione 
Speciale, Siti di Importanza Regionale); 
- Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE (direttiva “acque”); 

  

- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 

punti   4   

    

b b) impresa ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D o 
montana ai sensi della Dir. 75/268/CEE): punti   4 punti   2 

 
Per impresa si intende la somma delle U.T.E. possedute dal beneficiario sul territorio della Regione 
Toscana. 
 

  

 

  

Tipologia 
priorità II) Assenza finanziamenti pregressi 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a          Il soggetto richiedente non ha percepito contributi per i costi di certificazione di 
cui al  bando Decreto Dirigenziale n. 3466 del 13/07/2007 ( Bando Agriqualità); 

           Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda 
non è stato beneficiario della misura 132 del PSR 2007/13. 

punti    6   

   

 Per l’attribuzione del punteggio di questa priorità devono verificarsi entrambe le condizioni previste. 

  

 Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o 
è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati. 

  

  

Tipologia 
priorità III) Priorità tra i vari sistemi di qualità 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:   

DOP ed IGP ai sensi del Reg. Ce n. 510/06: punti 16   
Agricoltura biologica ai sensi del Reg. Ce n. 2092/91: punti 16   

  

DOC e DOCG ai sensi del Reg. Ce 1493/99 e della L. n. 164/92: punti   8   



 

 

“Agriqualità” Produzione integrata ai sensi della l.r. n. 25/99: punti    1   
    
 Il punteggio è cumulabile per un massimo di  26 PUNTI.   
    

 

Il cumulo si ha sia nel caso di un singolo prodotto contrassegnato da più di un marchio ( es. vino 
D.O.C. e contemporaneamente biologico) ed sia nel caso di un beneficiario che chiede il contributo 
per prodotti diversi contrassegnati da marchi diversi ( es. beneficiario che produce vino D.O.C. e 
miele biologico). 

  

 Il cumulo si ha anche nel caso in cui il soggetto beneficiario aderisce a più sistemi di qualità e 
chiede il sostegno per uno solo.  

  

    
 In caso di parità   
    
 In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:   
 a)           minor importo di contributo concedibile   
 b)           a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente)  
    
    

 
  

punteggio 
aggiuntivo 

    
 progetti previsti dai PASL 

  
  

    
 progetti previsti dai PIT    

 
 
 
 
 
 
 

MISURA 311 "DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA' NON AGRICOLE" 
Tipologia 
priorità I) Qualità investimenti 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a ambiente   

 

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati al 
miglioramento ambientale mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili (intervento 4.a.3 
della scheda di misura  del PSR) e/o mediante il risparmio energetico e idrico (intervento  4.b.1 
primo trattino della scheda di misura del PSR): 

  

 I.a)  >  30% e <= 50% :   punti  2  punti  2 

 I.b)  > del 50%       :      punti  8  punti  2 

b abbattimento barriere architettoniche    

 
Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati 
all’abbattimento delle barriere architettoniche (compresi negli interventi 4.a.1 secondo trattino e 
4.b.3 terzo trattino della scheda di misura del PSR): 

  

 I.c) >= 30%:    punti 4,5   

c acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività   

 Progetto volto all’acquisizione di almeno una delle seguenti certificazioni di qualità (nell’ambito 
dell’intervento 4.b.1 secondo trattino della scheda di misura  del PSR): 

  

 - adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management Auditing 
Scheme)/ per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;           

 -  ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International 
Organization for Standardization);    

 
- ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica 
Ecolabel, secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e 
successive modifiche; 

  



 

 

 I.d) acquisizione di almeno una certificazione:   punti 2,5   

d attività sociali ed educativo-didattiche    

 

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati allo 
sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi 
e delle opportunità sociali, nonché degli investimenti finalizzati allo sviluppo di attività educative e 
didattiche (intervento 4.a.1 della scheda di misura del PSR): 

  

 I.e) > 60%, in zona D:  punti 6   

 I.f) > 60%, in zona C2:  punti 2   

e qualificazione strutture agrituristiche        

 

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati alla 
qualificazione dell’offerta agrituristica e/o alla preparazione e somministrazione dei prodotti 
aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica (intervento 4.b.1 - escluso 
acquisizione di certificazioni-  della scheda di misura del PSR): 

  

 I.g) >= 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona D:    punti 6   

 I. h) >= 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona C2:  punti 2   

f qualificazione strutture agrituristiche    

 
Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a 
consentire l’ospitalità agrituristica negli spazi aperti aziendali (azione  4.b.2 della scheda di misura 
del PSR ): 

  

  I.i) >= 30%, in zona D:      punti 6   

  I.l)  >= 30% in zona C2:      punti 2   

g qualificazione strutture agrituristiche     

 
Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a 
consentire l’ospitalità agrituristica (intervento 4.b.3 della scheda di misura del PSR) realizzati  su 
fabbricati aziendali situati in UTE ricadenti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona D:  

  

 I.m) >= del 60%:  punti 5   
      
 I punteggi di cui alle lettere I.a) e I.b) non sono tra loro cumulabili.   
    
 I punteggi di cui alle lettere I.a), I.c) e I.d) sono tra loro cumulabili.    
    
 I punteggi di cui alle lettere I.b), I.c), I.d) sono tra loro cumulabili.   
    

 I punteggi di cui alle lettere da I.e) a I.m) sono tra loro cumulabili nel limite massimo di punti 
7 e sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere I.c), I.d) e I.a) o I.b). 

  

    

 

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della 
domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della 
documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di 
pagamento del saldo. 

  

      
Tipologia 
priorità II) Territorio 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a zone prioritarie    

 II.a)  UTE ricadente prevalentemente  (superficie > del 50%) in zona D:  punti 4   

      
 Criterio valido per la prima parte della graduatoria, relativa alle zone C2 e D.    
    

b zone prioritarie   



 

 

 II.b) UTE ricadente prevalentemente (superficie >del 50%) in zona C1, oppure UTE ricadente 
prevalentemente in zona B per investimenti sostenuti da imprese strutturalmente deboli:  

punti 3   

    
 Criterio valido per la seconda parte della graduatoria, relativa alle zone C1 e B.    
    

 Per “aziende strutturalmente ed economicamente deboli che necessitano di diversificazione” si 
intendono le aziende che hanno una dimensione economica aziendale inferiore o pari a 15 UDE. 

  

       
Tipologia 
priorità III) Tipologia Richiedente 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a richiedente   

 III.a) il soggetto richiedete ha un’età inferiore ai 40 anni:  punti 3 punti 2 

     
 Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:   
 •    imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;   
 •    società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;   

 
•    società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è 
detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la 
metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età; 

  

 •    cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) 
non ha ancora compiuto 40 anni di età;   

 
•    società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che 
non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che 
non hanno ancora compiuto 40 anni di età. 

  

 �   

b richiedente   

 III.b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:  punti 2 punti 2 

     

c richiedente   

 III.c) la domanda è riferita ad una UTE che ha un numero di occupati di genere femminile almeno 
pari al 50% del totale degli occupati:  punti 1   

    

 
Per occupati si intendono: IAP, coltivatori diretti, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, 
soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e 
i soci non lavoratori. 

  

    

d richiedente   

 III.d) Il soggetto richiedente è di genere femminile:  punti 2   

     
 Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:   
 - imprese individuali: il richiedente è di genere femminile;   
 - società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;   

 
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è 
detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è 
di genere femminile; 

  

 - cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è 
di genere femminile;   

 - società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di 
genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile. 

  

    

 I punteggi di cui alle lettere III.a), III.b), III.c) e III.d) sono cumulabili nel limite massimo di 
punti 6 

  

    
Tipologia 
priorità IV) Assenza finanziamenti pregressi 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo



 

 

a assenza finanziamenti pregressi   

 IV.a) Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato 
beneficiario della misura 9.5 del PSR 2000/2006 o della misura 311 del PSR 2007/2013:  

 punti 6  punti 2 

      

 Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità 
o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati. 

  

    
Tipologia 
priorità VI) Certificazioni 

criterio  descrizione 

punteggio 
regionale 

punteggio 
aggiuntivo

a Certificazioni   

 Il soggetto richiedente è in possesso di una o più delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite 
all’UTE oggetto della domanda di aiuto: 

  

 VI.a) certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale: punti 2   
 VI.b) una o più delle seguenti certificazioni:   
 •         Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);   

 •         IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o 
animale); 

  

 •         BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o 
animale);   

 
•         UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le 
sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell’alimento e della filiera 
alimentare); 

  

 •         ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come 
valutazione dell’impatto del ciclo di vita del prodotto); 

  

 •         Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli);   
 •         Ecolabel   
 •         EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001.   

 N° 1 tipologia di certificazione:  punti 1   

 N° 2 tipologie di certificazioni:  punti 1,5   

 N° >= 3 tipologie di certificazioni:  punti 2   

    
 Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell’elenco della lettera VIb.   
    
 I punteggi di cui alle lettere VI.a) e VI.b) sono cumulabili nel limite massimo di 2 punti.   
    

 Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del 
bilancio sociale dell’ anno precedente alla ricezione della domanda, o copia del bilancio approvato  

  

    
 I punteggi di cui alle lettere  a), b) e c) non sono cumulabili.    
    
 In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:   
 a)  minor importo di contributo concedibile;   

 b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno 
recente). 

  

    
    

 
  

punteggio 
aggiuntivo 

    
 progetti previsti dai PASL 

  
  

    
 progetti previsti dai PIT    

 
 
 
 
 



 

 

7 PREVISIONI FINANZIARIE 
REG. CE 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2010 

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO - zona Q 
  2007 2008 2009 2010 TOTALE 2007-10 

MISURE TOTALE ASSEGNATE LIBERE TOTALE ASSEGNATE LIBERE TOTALE ASSEGNATE LIBERE TOTALE ASSEGNATE LIBERE TOTALE ASSEGNATE LIBERE 
111 azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione 0     0     0     0     0 0 0 
112 insediamento giovani agricoltori 0     0     0     0     0 0 0 

prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli 0     0     0     0     0     
Nuova programmazione - Reg. CE 1698/05                            0 0 

Trascinamenti : Misura 4 (D)  Reg. CE 1257/99                           0   
113 

Trascinamenti : Reg. CE 2079/92                           0   
121 ammodernamento delle aziende agricole 95.690 28.949 66.741 325.887 242.502 66.349 299.381 241.028 58.353 148.034   148.034 851.956 512478,57 339477 

accrescimento del valore economico delle foreste 19.494     96.066     0     0     115.560     
Nuova programmazione : Reg. CE 1698/05 - pubblico 19.494   96.066           115560,09 0 

Nuova programmazione : Reg. CE 1698/05 - privato                 0 0 
122 

Trascinamenti : Misura 8.2 (I) (azioni 8.2.2)  Reg. CE 1257/99                           0   

123 accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, 
sottomisura b) aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali 0     0     0     30.000   30.000 30.000 0 30.000 

125 miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo 
sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 0     0     0     0     0 0 0 

132 partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare  0     0     203 203   3.203 203 3.000 3.406 406 3.000 
TOTALE ASSE 1 "Miglioramento della competitività del settore 

agricolo e forestale" 115.184 48.443 66.741 404.917 338.568 66.349 299.584 241.231 58.353 181.237 203 181.034 1.000.922 628.445 372.477 

211  indennità compensative degli svantaggi naturali a favore di agricoltori 
delle zone montane  0     0     0     0     0 0 0 

212  indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi 
naturali, diverse dalle zone montane 0     0     0     0     0 0 0 

pagamenti agro-ambientali 353.375     159.550     166.365     144.260     823.550     
Nuova programmazione : Reg. CE 1698/05  13.391   28.370   46.835   46.835 10.000 135431 10000 

Trascinamenti : Misura 6 (F)  Reg. CE 1257/99 339.984   131.180   119.530   87.425   678118,77   
214 

Trascinamenti : Reg. CE 2078/92                           0   
216 sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole) 0     0     0     0     0 0 0 

imboschimento di terreni agricoli 29.548     29.548     29.548     29.548     118.191     
privati                 0 0 

ente competente                 0 0 
soggetti pubblici diversi dall'ente competente                 0 0 

Trascinamenti : Reg. CE 2080/92 29.548   29.548   29.548   29.548   118.191   

221 

Trascinamenti : Misura 8.1 (H) Reg. CE 1257/99                           0   
imboschimento di superfici non agricole 0     0     0     0     0     

privati                 0 0 
ente competente                 0 0 

soggetti pubblici diversi dall'ente competente                 0 0 
223 

Trascinamenti : Misura 8.2 (I) (azione 8.2.1)  Reg. CE 1257/99                           0   
ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 42.391     45.665     0     34.749     122.805     

privati                         0 0 
ente competente 42.391     45.665             34.749   88.056 34.749 

226 

soggetti pubblici diversi dall'ente competente                           0 0 
sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali) 0     0     0     0     0     

privati                 0 0 
ente competente                 0 0 

227 

soggetti pubblici diversi dall'ente competente                           0 0 
TOTALE ASSE 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" 425.314 425.314 0 234.762 234.762 0 195.913 195.913 0 208.557 163.808 44.749 1.064.546 1.019.797 44.749 
311 diversificazione verso attività non agricole 0     0     130.200 130.200   185.401   185.401 315.601 130.200 185.401 

TOTALE ASSE 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell'economia rurale" 0 0 0 0 0 0 130.200 130.200 0 185.401 0 185.401 315.601 130.200 185.401 

TOTALE PER ANNO  540.498 473.757 66.741 639.679 573.330 66.349 625.696 567.343 58.353 575.195 164.011 411.184 2.381.068 1.778.441 602.627 



 

 

  COMUNITA’ MONTANA VALTIBERINA TOSCANA  
 
Articolazione specifica elaborata ed approvata con Delibera Giunta Esecutiva della Comunità Montana 
Valtiberina Toscana n. 100 del 10/11/2009. 
 
4 ANALISI DEI FABBISOGNI 
Analisi SWOT per il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale (Asse 1) 

Punti di forza  Punti di debolezza 

Ampia disponibilità di risorse forestali Età media degli imprenditori del sistema agricolo del territorio piuttosto elevata 
e problemi di ricambio generazionale all’interno del settore agricolo 

Presenza di imprese forestali La forza lavoro è organizzata all’interno del nucleo familiare che coinvolge una 
limitata manodopera esterna 

Diffusione nel territorio di fonti di biomasse forestali per attivare progetti 
agroenergetici  

Presenza di aziende agricole di piccole dimensioni che costituiscono delle realtà 
a rischio ed eccessiva dipendenza dal mercato 

Qualificata presenza nelle zone montane di razze bovine d carne pregiata Scarsa attenzione all’innovazione e tendenza a rinnovarsi attraverso 
investimenti non capaci di liberare nuove produzioni o miglioramento di quelle 
esistenti 

Elevata presenza di aziende zootecniche nelle aree poco produttive montane o 
svantaggiate 

Scarsa attenzione alla riqualificazione dei propri prodotti, ridotta 
predisposizione a progetti di filiera e propensione all’agglomerazione 

Affermazione di modelli di filiera corta (vendita diretta)  
Opportunità Rischi/minacce 

Sviluppo delle filiere corte nel territorio per aumentare la competitività dei 
prodotti locali 

Riduzione del presidio ambientale dovuto al progressivo spopolamento 

Interesse all’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione energetica Dinamiche di globalizzazione dei mercati: 
- Elevata concorrenza 
- Mercato extraterritoriale molto fluttuante e tendente alla riduzione dei prezzi 
unitari 

Diffusione nel mercato dell’impiego di tecnologie informatiche nel settore 
agro-alimentare 

Diminuzione delle politiche di sostegno 
 

 
Fabbisogni nell’asse miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 
1) Potenziameto della zootecnia e del settore delle produzioni vegetali ad essa connesse 
2) Potenziamento del settore forestale 
3) Potenziamento investimenti aziendali connessi alla sicurezza dei posti di lavoro 
4) Incentivazione di potenzialità latenti (piante officinali) 
5) Valorizzazione della qualità dei prodotti e delle tecniche di produzione 
6) Potenziamento attività agroozotecnica nelle aree poco produttive, montane e svantaggiate 
7) Responsabilizzazione degli operatori forestali e loro formazione ed aggiornamento 
8) Introduzione di metodologie avanzate di pianificazione forestale 

 
Analisi SWOT per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale (Asse 2) 

Punti di forza  Punti di debolezza 

Qualificate e significative estensioni di risorse naturali Assenza di interventi sul territorio che tengno conto del miglioramento del 
paesaggio rurale 

Ricca presenza di elementi di valore storico - culturale Necessità di adeguare gli allevamenti con nuove strutture e macchine per la 
gestione dei reflui 

Presenza di produzioni agricole tradizionali integrate alla conservazione del 
paesaggio rurale 

 

Alta presenza nelle zone montane dell’attività zootecnica  
Opportunità  Rischi/minacce 

Crescita della domanda turistica verde e culturale e dei servizi in ambito rurale 
e possibilità di legare i flussi turistici alla commercializzazione delle produzioni 
agroalimentari 

Riduzione del presidio ambientale dovuto al progressivo spopolamento 

Crescita della domanda di produzione agricole ottenute con metodi rispettosi 
dell’ambiente 

 

Affermazioni di politiche anche internazionali volte alla preservazione degli 
ecosistemi e alla limitazione degli impatti ambientali delle attività umane ed 
anche agricole 

 

 
Fabbisogni nell’asse miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 
m) Sostegno alla gestione del patrimonio agricolo forestale regionale; 
n) Prevenzione e manutenzione delle opere con funzione antincendio ed idrogeologico 
o) Tutela dell’ambiente e della vivibilità nello spazio rurale 



 

Analisi  SWOT per la qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell’economia rurale (Asse 3) 
Punti di forza  Punti di debolezza 

Un paesaggio rurale autentico e integro, indicatore di qualità dell’ambiente e 
inteso come fattore di attrazione speciale  

Sistema di promozione territoriale non ancora sufficientemente articolato, in 
grado di promuovere la Valtiberina in maniera organica su tutto il territorio  

Possibilità di fornire una diversificata offerta turistica  Assenza di circuiti organizzati e scarsa presenza di tour operator 
Produzioni agroalimentari di ottima qualità con potenzialità di sviluppo in 
campo nazionale ed internazionale 

Scarsa capacità di integrare le politiche di qualificazione del prodotto turistico 
rispetto alle esigenze del mercato internazionale a causa della mancanza di 
coordinamento tra le attività dei soggetti pubblici e privati 

Posizione geografica turisticamente importante e di facile raggiungimento dai 
territori limitrofi (E45 e E78) 

Assenza di un vero prodotto di marketing territoriale 

Autenticità, integrità e qualità dell'ambiente e dei luoghi  
Opportunità Rischi/Minacce 

Potenzialità del territorio a diventare una delle Valli della Toscana ove sia alta 
l’offerta qualitativa di turismo rurale 

Attuare strategie di sviluppo che portino ad uno stravolgimento della 
sostenibilità ambientale, con risvolti negativi sia da un punto di vista 
ambientale che da quello sociale con un peggioramento sostanziale della 
qualità della vita per i cittadini residenti 

Ricca dotazione di risorse storiche, culturali e ambientali la cui conservazione e 
valorizzazione rappresentano un area di potenziale business molto 
promettente 

Rapporto qualità/prezzo delle destinazioni turistiche non adeguato alle 
aspettative della domanda interna ed estera  

Sostenere le forme di aggregazione tra diverse tipologie di operatori locali per 
migliorare e sviluppare le strategie di incoming 

Crescente standardizzazione e concentrazione di destinazione dell’offerta 
turistica da parte dei tour operator 

Avviare iniziative per la valorizzazione dell'autenticità dei luoghi, delle nostre 
tradizioni e della qualità della vita, elementi sempre più ricercati e apprezzati 
dalla domanda turistica nazionale ed internazionale 

Forte concorrenza a livello regionale con aree e località molto più rinomate del 
territorio valtiberino  

 
Fabbisogni nell’asse miglioramento qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione 
dell’economia rurale. 
− Migliorare la qualità dell’offerta agrituristica  
− Favorire la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole anche per ridurre i costi di produzione 
− Migliorare la formazione professionale degli operatori agrituristici 

 
 

3 OBIETTIVI 
 

La programmazione nel territorio di pertinenza della Comunità Montana della Valtiberina Toscana ha individuato per 
ciascun asse i seguenti obiettivi prioritari (OP) e specifici (OS) tra quelli del Piano di Sviluppo Rurale regionale in 
relazione ai fabbisogni specificati. Dalla tabella emerge chiaramente l’elevata coerenza tra i fabbisogni e gli obiettivi 
individuati. 
 
Asse 1 

Obiettivi Prioritari Obiettivi specifici Fabbisogni individuati 
Potenziamento della zootecnia e del settore delle produzioni 
vegetali ad essa connesse 

Potenziamento investimenti aziendali connessi alla sicurezza 
sui posti di lavoro 

 
Consolidamento e sviluppo delle 
aziende sul territorio e sui mercati 
mediante la diffusione dell'innovazione 
e l'aumento della competitività Potenziamento attività agrozootecnica nelle aree poco 

produttive, montane e svantaggiate 
 
 
Potenziamento del settore forestale 
 

 
 
Promozione dell'ammodernamento e 
dell'innovazione nelle imprese e 
dell'integrazione delle filiere 

Rafforzamento delle filiere produttive 
agricole e forestali  

Introduzione di metodologie avanzate di pianificazione 
forestale 
 
 
Incentivazione di potenzialità latenti (es. piante officinali) 
  

Consolidamento e sviluppo della qualità 
della produzione agricola e forestale 
 

 
Consolidamento e sviluppo della qualità 
della produzione agricola e forestale 

 
Valorizzazione della qualità dei prodotti e delle tecniche di 
produzione 
 

Promozione dell’occupazione e del 
ricambio generazionale 

 
Responsabilizzazione degli operatori forestali e loro 
formazione ed aggiornamento 

Miglioramento della capacità 
imprenditoriale e professionale degli 
addetti al settore agricolo e forestale e 
sostegno del ricambio generazionale 

 Diffusione delle informazioni e delle 
conoscenze e rafforzamento delle 
competenze professionali 

 

 



 

 
 
Asse 2  

 
 
Asse 3 

Obiettivi Prioritari Obiettivi specifici Fabbisogni individuati 

Mantenimento o creazione di nuove 
opportunità occupazionali 

Mantenimento o creazione di nuove 
opportunità occupazionali 

 
 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
agriturismo e turismo rurale 

 
 
 
Obiettivi della programmazione 2007/2013 rimangono quelli individuati nella precedente programmazione 2000/2006, 
in quanto coerenti all’obiettivo generale del Piano di Sviluppo Socio Economico: 
6 l’impegno mirato all’acquisizione di ulteriore stabilità delle aziende agricolo – forestali, tramite diversificazione delle 

attività; 
7 maggiore collegamento con le risorse endogene; 
8 valorizzazione della qualità dei prodotti e servizi, dei processi produttivi e dello stesso ambiente. 
Inoltre, le scelte programmatiche dovranno concentrarsi sul sostegno ad alcuni ambiti e interventi specifici, in modo da 
non disperdere le risorse, conservando un’elevata efficacia rispetto agli obiettivi e sulla sperimentazione e applicazione 
di metodi per la valorizzazione delle capacità gestionali e di interrelazione fra aziende, e fra aziende e consumatori 
(filiere). 

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi Prioritari Obiettivi specifici Fabbisogni individuati 
Riconversione produzione del tabacco, 
attraverso tecniche di agricoltura biologica e 
miglioramento delle infrastrutture di 
trasformazione 
Sostituzione della coltivazione del tabacco 
meno pregiato con colture compatibili con gli 
obiettivi generali 

Conservazione della biodiversità e tutela e 
diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore 
aggiunto 

Conservazione della biodiversità e tutela delle 
specie selvatiche e di quelle coltivate e 
allevate 

Interventi di introduzione di latifoglie mesofile 
e pregiate nei popolamenti più freschi della 
collina e della montagna del Tevere, Foglia e 
Marecchia 

 
Promozione del risparmio idrico 
 

 
Tutela delle riserve idriche, attraverso 
censimento e protezione delle medesime 

 
Tutela quantitativa e qualitativa delle risorse 
idriche superficiali e profonde 

 
Riduzione inquinamento corpi idrici 
 

 

Promozione del risparmio energetico e delle 
energie rinnovabili 

 
Sviluppo di progetti di filiera foresta – legno – 
energia 

Riduzione dei Gas serra  
Contributo alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici 
 

 
Creazione di una rete efficiente di strade 
forestali, anche in funzione antincendio 

 
Conservazione e miglioramento del paesaggio 
 

 
Interventi di arricchimento specifico nei 
soprassuoli forestali della collina del Tevere 
 
Conversioni in alto fusto soprattutto dei cedui 
di faggio 
 
 

Tutela del territorio 

 
 
Riduzione dell’erosione del suolo 
 

 
Interventi di rinaturalizzazione dei 
rimboschimenti artificiali di conifere 



 

 
 
 
6 STRATEGIE 
 
Il Piano di Sviluppo Socio Economico della Comunità Montana Valtiberina 2006/2008 ha delineato la fisionomia 
dell’agricoltura della Valtiberina, mettendo a fuoco gli obiettivi generali e azioni specifiche. 
Il Piano non ha certo l’ambizione o il potere di determinare le scelte economiche né le strategie finanziarie che spettano 
rispettivamente al mercato e agli strumenti di programmazione della Unione Europea. 
Eppure anche lo strumento di programmazione della Comunità Montana è suscettibile di produrre effetti positivi per il 
comparto agricolo locale, delineando gli indirizzi di sviluppo che paiono più favorevoli nel medio periodo, più coerenti 
con gli obiettivi strategici comunitari, più consoni alla identità del territorio. 
Sviluppo rurale e tutela ambientale è il binomio proposto dalla Comunità Montana come riferimento cardine della 
propria pianificazione. 

E’ necessario, per attuare lo sviluppo rurale e per il settore agricolo all’interno di questo, che si realizzi la più ampia ed 
efficace integrazione finanziaria, di obiettivi e di azioni tra la politica di sviluppo rurale e le altre politiche comunitarie ed 
in particolare quella regionale e di coesione con l’obiettivo di raggiungere le priorità strategiche fissate dalla Unione 
Europea a Lisbona e Goteborg. 
Tale integrazione va costruita e realizzata fra i vari fondi (FESR) e (FEASR), e nello specifico tra gli strumenti operativi: 
Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e il Programma Operativo Regionale (POR). 
L’approccio strategico e sinergico appare l’unica modalità per attuare politiche realmente efficaci e va perseguita 
attraverso una azione di parternariato “attivo” tra la pubblica amministrazione, preposta alla programmazione e gli 
Stakeholders del territorio, che si basi su di una conoscenza della realtà territoriale e delle imprese, per la promozione 
di un modello di sviluppo sostenibile che valorizzi il territorio e ne migliori la competitività. 

L’obiettivo generale che la Comunità Montana si è proposta di raggiungere con il Piano di Sviluppo Socio Economico è: 
“migliorare lo sviluppo del territorio” 
Dall’ampia analisi della situazione attuale della Valtiberina, dal dibattito e dalle proposte emerse a livello istituzionale, 
dalle proposte avanzate dalle parti economiche e sociali nel corso del processo concertativo che ha segnato il percorso 
di formazione del Piano sono state individuate cinque strategie di intervento o obiettivi strategici che, in 
modo distinto ma non indipendente, concorrono a definire i caratteri della strategia di sviluppo: 
− Valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche; 
− Valorizzazione dell’identità territoriale delle risorse culturali e storiche; 
− Valorizzazione delle risorse umane; 
− Potenziamento e sviluppo del sistema economico locale; 
− Tendere alla coesione sociale e al riequilibrio territoriale attraverso politiche di integrazione della popolazione 
residente in aree montane. 
Per questo motivo il Piano di Sviluppo Socio Economico della Valtiberina Toscana si costruisce attorno alla 
valorizzazione di tutte le risorse presenti: le risorse naturali ed ambientali, le risorse culturali e storiche, le risorse 
imprenditoriali, le risorse umane e quelle istituzionali, perché solo dalla mobilitazione equilibrata e integrata di ognuna 
di esse è possibile concorrere al raggiungimento dell’obiettivo globale e, assume come riferimento nel definire le scelte 
di intervento da realizzare i cinque obiettivi strategici individuati. 

La definizione delle strategie di intervento, la coerenza delle strategie con gli obiettivi generali sia del Piano Locale che 
del PSR della Regione Toscana, ha portato all’attivazione delle misure di intervento come di seguito illustrate: 

la misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, in collegamento con il problema dell’invecchiamento degli 
imprenditori e alla  difficoltà di subentro di giovani imprenditori, cui corrisponde un indebolimento delle capacità 
gestionali e una minore tendenza agli investimenti, viene attivata con 760.000 euro pari a circa il 7,7% delle risorse 
totali; 
la misura 113 “Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli” attivata con euro 280.000 pari al 2,8%; 
la misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e la misura 122 ‘‘Migliore valorizzazione economica delle 
foreste’’  che sono le misure che incidono più direttamente sulla competitività delle imprese, attivate rispettivamente 
con 2.298.463 e 440.838 euro pari al 27,9 % della risorsa complessiva; 
la misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” in collegamento con la necessità di 
rafforzare le filiere agricole e obiettivi e strategie comuni tra i diversi segmenti della filiera, attivata con euro 115.018 
pari al 1%; 
la misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura 
e della silvicoltura”, attivata con euro 200.000 pari al 2% 
la misura 214 “Pagamenti agro ambientali” alla quale vengono assegnate risorse pari a 2.905.868 euro che 
corrispondono al 29,5% della risorsa complessiva; 



 

la misura 211 “Indennità a favore di agricoltori nelle zone montane” e misura 212 “Indennità a favore di agricoltori 
delle zone diverse dalle montane” attivate per euro 908.384 pari al 9,2% del totale; 
la misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” attivata per euro 274.522 pari al 2,8%; 
la misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale” rivolta sia enti pubblici che a soggetti privati per il miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale e per proteggere i boschi e ricostituire le foreste danneggiate con 307.518 euro pari 
al 3%; 
la misura 227 “Investimenti non produttivi” per favorire il miglioramento e la tutela degli ecosistemi forestali con 
197.512 euro pari al 2%; 
la misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” per incentivare principalmente progetti volti alla qualificazione 
degli agriturismi e nuove forme di multifunzionalità (agricoltura sociale, fattorie didattiche, ...) e all'attivazione di 
progetti agroenergetici con 1.133.960 euro pari al 11,5 % della risorsa complessiva. 
 
Di seguito si riportano, per ciascun Asse, gli obiettivi prioritari e specifici del Piano di Sviluppo Rurale regionale che 
fanno parte della strategia adottata con l’indicazione delle misure che si ritiene necessario attivare: 
 
 
ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 
 
Obiettivo prioritario: Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione delle filiere 
OS 1. Consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati mediante la diffusione dell'innovazione e 
l'aumento della competitività 
attraverso le seguenti misure: 
121. Ammodernamento delle aziende agricole 
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste  
123. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali  
125. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura 
311. Diversificazione verso attività non agricole 
OS 2. Rafforzamento delle filiere produttive agricole e forestali 
attraverso le seguenti misure:  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste 
123. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali  
 
Obiettivo prioritario: Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e Forestale 
OS 3. Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale 
attraverso le seguenti misure:  
121. Ammodernamento delle aziende agricole 
123. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali  
 
Obiettivo prioritario: Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e 
forestale e sostegno del ricambio generazionale 
OS 4. Promozione dell’occupazione e del ricambio generazionale 
attraverso le seguenti misure: 
112. Insediamento di giovani agricoltori             
113. Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli               
121. Ammodernamento delle aziende agricole 
 
ASSE 2 - MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE 
 
Obiettivo prioritario: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale 
OS 6. Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate 
attraverso le seguenti misure:  
211. Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane 
212. Indennità a favore di agricoltori delle zone svantaggiate caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone 
montane 
214. Pagamenti agroambientali  
221. Imboschimento di terreni agricoli  
223. Imboschimento di superfici non agricole   
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 
227. Investimenti non produttivi forestali 



 

 
Obiettivo prioritario: Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde 
OS 7. Promozione del risparmio idrico 
attraverso le seguenti misure:  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
125. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura 
214. Pagamenti agroambientali  
221. Imboschimento di terreni agricoli 
 
Obiettivo prioritario: Riduzione dei gas serra 
OS 9. Promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili 
attraverso le seguenti misure:  
121. Ammodernamento delle aziende agricole  
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste 
123. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali  
125. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura 
221. Imboschimento di terreni agricoli  
223. Imboschimento di superfici non agricole   
 
311. Diversificazione verso attività non agricole  
OS 10. Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
attraverso le seguenti misure:  
221. Imboschimento di terreni agricoli  
223. Imboschimento di superfici non agricole 
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 
 
Obiettivo prioritario: Tutela del territorio 
OS 11. Conservazione e miglioramento del paesaggio 
attraverso le seguenti misure:  
211. Indennità a favore di agricoltori delle zone montane 
212. Indennità a favore di agricoltori delle zone svantaggiate caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone 
montane 
214. Pagamenti agroambientali  
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi  
227. Investimenti non produttivi forestali  
OS 12. Riduzione dell’erosione del suolo 
attraverso le seguenti misure:  
214. Pagamenti agroambientali  
221. Imboschimento di terreni agricoli  
223 Imboschimento di superfici non agricole 
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi  
227. Investimenti non produttivi forestali  
 
 
ASSE 3 - QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE 
 
Obiettivo prioritario: Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di 
reddito in aree rurali 
OS 14. Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali 
attraverso le seguenti misure: 
311. Diversificazione in attività non agricole



 

 
Per quanto attiene all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di competenza dell’Ente Locale per le singole misure attivate 
si evidenzia di seguito il fabbisogno prevalente che li ha determinati: 
 

MISURA 112 INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI 

I. Pari Opportunità Fabbisogno 

Il soggetto che presenta la domanda di premio è di genere femminile 
• Problemi di 

ricambio 
generazionale 

II. Territoriale Fabbisogno 

Il soggetto si insedia in un’impresa la cui superficie ricade prevalentemente (>50 % della superficie 
agricola utilizzata - SAU) in una delle seguenti zone: 

• zone C2; 
• zone D; 
• zone montane; 

• zone SIC e ZPS; 
• zone vulnerabili da nitrati 

• Riduzione del 
presidio ambientale

• III. Capacità Professionale Fabbisogno 

Al momento della ricezione della domanda il soggetto detiene uno dei titoli di studio riconosciuti validi 
ai fini del possesso delle conoscenze e competenze necessarie al conseguimento della qualifica di IAP 
come previsto dalla L.r. 45/2007 e relativo reg 

La forza lavoro è organizzata 
all’interno del nucleo 
familiare che coinvolge una 
limitata manodopera esterna

IV. Capacità Professionale Fabbisogno 

Il soggetto che si insedia ha esercitato attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo 
per i seguenti periodi di tempo: 

• Problemi di 
ricambio 
generazionale 

MISURA 121 - AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE 

I) Qualità investimenti Fabbisogno 

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie 
di investimenti: 

- intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme 
in vigore (paragrafo 3 della scheda  5.3.1.2.1 del PSR); 

- finalizzati al miglioramento ambientale (paragrafo 3 della scheda  5.3.1.2.1 del PSR); 

Scarsa attenzione all’innovazione e 
tendenza a rinnovarsi attraverso 
investimenti non capaci di liberare 
nuove produzioni o miglioramento 
di quelle esistenti 

Riduzione del presidio 
ambientale dovuto al 
progressivo spopolamento 
 

d) Incidenza percentuale > del 40%:sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti 
individuati come prioritari (si veda scheda di misura del PSR – paragrafo 3) nei seguenti comparti 
produttivi: 

d.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo 

Scarsa attenzione alla 
riqualificazione dei propri 
prodotti 

II) Territorio Fabbisogno 

c) Investimenti in UTE ricadenti nelle zone prioritarie  (si veda la scheda di misura del PSR– paragrafo 
5) per i seguenti comparti (o aggregati di comparti) produttivi: 

c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo 

Scarsa attenzione alla 
riqualificazione dei propri 
prodotti 

III) Tipologia del Richiedente Fabbisogno 

a) il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40 anni: 
Età media degli imprenditori 
del sistema agricolo del 
territorio piuttosto elevata 



 

 
MISURA 122 - MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE (sostegno a privati) 

I. Qualità investimento Fabbisogno 

a) Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative 
alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della scheda di misura del 
PSR) non inferiore  a: 

- Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; 

- almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 
200.000 €; 

- almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; 

Scarsa attenzione all’innovazione e 
tendenza a rinnovarsi attraverso 
investimenti non capaci di liberare 
nuove produzioni o miglioramento di 
quelle esistenti 

• II. Territorio Fabbisogno 

a) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente 
(superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: 

- Zone Vulnerabili ai Nitrati; 

- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza 
Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); 

- Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”; 

- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 

Riduzione del presidio ambientale 
dovuto al progressivo spopolamento 

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente 
(superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della 
Dir. 75/268/CEE) 

Riduzione del presidio ambientale 
dovuto al progressivo spopolamento 

IV. Tipologia del richiedente Fabbisogno 

a) il soggetto richiedente  ha un età inferiore a 40  anni 
Età media degli imprenditori del 
sistema agricolo del territorio 
piuttosto elevata 

e.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: 

 

Scarsa attenzione all’innovazione e 
tendenza a rinnovarsi attraverso 
investimenti non capaci di liberare 
nuove produzioni o miglioramento di 
quelle esistenti 

 
MISURA 122 - MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE (sostegno a enti 

pubblici) 

I. Qualità investimento Fabbisogno 

a) Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative 
alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della scheda di misura del 
PSR)  non inferiore  a: 

- Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; 

- almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 
200.000 €; 

- almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; 

Scarsa attenzione all’innovazione e 
tendenza a rinnovarsi attraverso 
investimenti non capaci di liberare 
nuove produzioni o miglioramento di 
quelle esistenti 

b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili a contributo rientrano fra quelli relativi al 
punto 4d) (miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR 

Scarsa attenzione all’innovazione e 
tendenza a rinnovarsi attraverso 
investimenti non capaci di liberare 
nuove produzioni o miglioramento di 
quelle esistenti 

- IAP riconosciuto ai sensi della L.r. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o 
Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04); 

 



 

MISURA 122 - MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE (sostegno a enti 
pubblici) 

• II. Territorio Fabbisogno 

a) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente 
(superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: 

- Zone Vulnerabili ai Nitrati; 

- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza 
Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); 

- Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”; 

- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 

Riduzione del presidio ambientale 
dovuto al progressivo spopolamento 

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente 
(superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della 
Dir. 75/268/CEE) 

Riduzione del presidio ambientale 
dovuto al progressivo spopolamento 

 
MISURA 123 SOTTOMISURA B) AUMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI 

I. Qualità investimento Fabbisogno 

a) Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni 
relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della scheda di 
misura del PSR)  non inferiore  a: 

- Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; 

- almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 
200.000 €; 

- almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; 

Scarsa attenzione all’innovazione e 
tendenza a rinnovarsi attraverso 
investimenti non capaci di liberare 
nuove produzioni o miglioramento di 
quelle esistenti 

a) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto al punto 
6.2.1 lettere b), c), d) della scheda di Misura del PSR (acquisto macchine, macchinari e 
attrezzature) 

Scarsa attenzione all’innovazione e 
tendenza a rinnovarsi attraverso 
investimenti non capaci di liberare 
nuove produzioni o miglioramento di 
quelle esistenti 

II. Territorio Fabbisogno 

b) investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del 
PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE o, nel caso di interventi non 
localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone 

Riduzione del presidio ambientale 
dovuto al progressivo spopolamento 

IV. Tipologia del richiedente Fabbisogno 

a) il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40  anni 
Età media degli imprenditori del 
sistema agricolo del territorio 
piuttosto elevata 

V. Assenza finanziamenti pregressi Fabbisogno 

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato 
beneficiario della  misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 
2007/13: 

Diminuzione delle politiche di 
sostegno 

 
 
 
 
 
 



 

MISURA 211 - INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI 
AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE 

I. Livello di svantaggio  Fabbisogno 

UTE con oltre il 70% della SAU ricadente in zona svantaggiata diversa dalle zone montane  Riduzione del presidio ambientale dovuto al 
progressivo spopolamento 

II. Miglioramento genetico degli animali Fabbisogno 

UPZ collegata all’UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e 
femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa 
UPZ.  

Presenza di aziende agricole di piccole 
dimensioni che costituiscono delle realtà a 
rischio 

III. Biodiversità animale Fabbisogno 

UPZ collegata all’UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel 
repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone per almeno il 30% delle UBA totali 
della stessa UPZ.   

Presenza di aziende agricole di piccole 
dimensioni che costituiscono delle realtà a 
rischio 

IV. Dimensione dell’allevamento Fabbisogno 

Consistenza di stalla dell’UPZ collegata all’UTE di riferimento della domanda pari o superiore a 7 
UBA  

Presenza di aziende agricole di piccole 
dimensioni che costituiscono delle realtà a 
rischio 

V. Tipologia di imprenditore Fabbisogno 

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto Problemi di ricambio generazionale 
all’interno del settore agricolo 

MISURA 212 INDENNITÀ A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI 
NATURALI DIVERSE DALLE ZONE MONTANE 

I. Livello di svantaggio  Fabbisogno 

UTE con oltre il 70% della SAU ricadente in zona svantaggiata diversa dalle zone montane  Riduzione del presidio ambientale dovuto al 
progressivo spopolamento 

II. Miglioramento genetico degli animali Fabbisogno 

UPZ collegata all’UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e 
femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa 
UPZ.  

Presenza di aziende agricole di piccole 
dimensioni che costituiscono delle realtà a 
rischio 

III. Biodiversità animale Fabbisogno 

UPZ collegata all’UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel 
repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone per almeno il 30% delle UBA totali 
della stessa UPZ.   

Presenza di aziende agricole di piccole 
dimensioni che costituiscono delle realtà a 
rischio 

IV. Dimensione dell’allevamento Fabbisogno 

Consistenza di stalla dell’UPZ collegata all’UTE di riferimento della domanda pari o superiore a 7 
UBA  

Presenza di aziende agricole di piccole 
dimensioni che costituiscono delle realtà a 
rischio 

• V. Tipologia di imprenditore Fabbisogno 

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto Problemi di ricambio generazionale 
all’interno del settore agricolo 

 
 
 



 

MISURA 214 PAGAMENTI AGROAMBIENTALI – SOTTOMISURA A) 

II. Priorità per l’adesione alle azioni della misura Fabbisogno 

e) adesione all’azione a.5 ‘Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle 
superfici con pendenza media superiore al 20%’: 

Scarsa attenzione alla riqualificazione dei propri 
prodotti 

III. Priorità per aree Fabbisogno 

a) % di UTE ricadente nelle zone: ZPS Riduzione del presidio ambientale dovuto al 
progressivo spopolamento 

IV. Adesione ai progetti integrati territoriali  Fabbisogno 

Adesione ai progetti integrati territoriali: Scarsa propensione all’agglomerazione 

V. Assenza finanziamenti pregressi Fabbisogno 

Il richiedente non ha percepito aiuti pubblici nei 5 anni precedenti la 
ricezione della domanda con riferimento al Reg. CEE 2078/92 e alla misura 
6 ‘Misure Agroambientali’ del PSR 2000/2006  

Diminuzione delle politiche di sostegno 

VII. Presenza di allevamenti  Fabbisogno 

a) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell’agricoltura 
biologica ai sensi del Reg. CE n.2092/91 con una consistenza di stalla di 
almeno 5 UBA o una consistenza dell’apiario di almeno 100 arnie: 

Scarsa attenzione alla riqualificazione dei propri 
prodotti 

 
MISURA 226 - RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI (SOSTEGNO 

A PRIVATI) 

• II. Territorio Fabbisogno 

e) investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi 
venti anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per 
investimenti interamente pertinenti a tale calamità) 

Riduzione del presidio ambientale dovuto al progressivo 
spopolamento 

III. Tipologia di beneficiario Fabbisogno 

a.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: 

- impresa iscritta all’albo di cui all’art. 13 della L.r. 39/00 e s.m.i. 

- è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi 
dell’art. 19 della L.r. 39/00: 

Scarsa attenzione all’innovazione e tendenza  a rinnovarsi 
attraverso investimenti non capaci di liberare nuove 
produzioni o miglioramento di quelle esistenti 

IV. Assenza finanziamenti pregressi Fabbisogno 

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda 
non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 226  
del PSR 2007/13: 

Diminuzione delle politiche di sostegno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MISURA 226 - RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI (SOSTEGNO 
A ENTI PUBBLICI) 

I. Qualità investimento Fabbisogno 

c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa 
ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR 
(Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio 
di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione 
contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana: 

Scarsa attenzione all’innovazione e tendenza a rinnovarsi 
attraverso investimenti non capaci di liberare nuove 
produzioni o miglioramento di quelle esistenti 

• II. Territorio Fabbisogno 

a) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: 

- Zone Vulnerabili ai Nitrati; 

- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di 
Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); 

- Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”; 

- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 

Riduzione del presidio ambientale dovuto al progressivo 
spopolamento 

 

MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITÀ NON AGRICOLE 

I) Qualità investimenti Fabbisogno 

a ambiente 
Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli 
investimenti finalizzati al miglioramento ambientale mediante la 
produzione di energia da fonti rinnovabili (intervento 4.a.3 della scheda 
di misura del PSR) e/o mediante il risparmio energetico e idrico 
(intervento  4.b.1 primo trattino della scheda di misura del PSR): 

Scarsa attenzione all’innovazione e tendenza a 
rinnovarsi attraverso investimenti non capaci di 
liberare nuove produzioni o miglioramento di quelle 
esistenti 

b abbattimento barriere architettoniche 
Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli 
investimenti finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche 
(compresi negli interventi 4.a.1 secondo trattino e 4.b.3 terzo trattino 
della scheda di misura del PSR): 

Scarsa attenzione all’innovazione e tendenza a 
rinnovarsi attraverso investimenti non capaci di 
liberare nuove produzioni o miglioramento di quelle 
esistenti 

d attività sociali ed educativo-didattiche 
Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli 
investimenti finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-
assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle 
opportunità sociali, nonché degli investimenti finalizzati allo sviluppo di 
attività educative e didattiche (intervento 4.a.1 della scheda di misura del 
PSR): 

Riduzione del presidio ambientale dovuto al 
progressivo spopolamento 

 
 
 
 
 



 

 

6.1 Specifiche relative ai criteri di selezione delle operazioni finanziate  
 
Nell'ambito dei vincoli e dei limiti imposti dal Documento di Attuazione Regionale di riportano le schede delle 
misure attivate nelle quali sono riportati i punteggi aggiuntivi di competenza dell'Ente Locale: 
 

MISURA 112 INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI 
I. Pari Opportunità punteggio regionale punteggio 

aggiuntivo Enti 

Il soggetto che presenta la domanda di premio è di genere femminile punti 4 2 

II. Territoriale punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

Il soggetto si insedia in un’impresa la cui superficie ricade prevalentemente (>50 % della superficie 
agricola utilizzata - SAU) in una delle seguenti zone: 
• zone C2; 
• zone D; 
• zone montane; 
• zone SIC e ZPS; 
• zone vulnerabili da nitrati 

punti 6 2 

III. Capacità Professionale punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

Al momento della ricezione della domanda il soggetto detiene uno dei titoli di studio riconosciuti validi 
ai fini del possesso delle conoscenze e competenze necessarie al conseguimento della qualifica di IAP 
come previsto dalla L.r. 45/2007 e relativo reg 

punti 10 2 

IV. Capacità Professionale punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

da 1 a 2 anni:   punti 10 
da > 2 a 4 anni: punti 15 

Il soggetto che si insedia ha esercitato attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore 
agricolo per i seguenti periodi di tempo: > 4 anni:           punti 20 2 

V. Progetti previsti dai PASL   punteggio 
aggiuntivo Enti 

     

VI. Progetti previsti dai PIT   punteggio 
aggiuntivo Enti 

      

TOTALE  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Misura 121  AMMODERNAMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE"

Titolo Punteggi

I) Qualità investimenti
criterio descrizione

a

a.1)  > 10% e < 30%
a.2) >= 30% e <50% 2
a.3) >=50% 2

b

d

d.1) comparto latte bovino
d.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo

2
d.3) per tutti gli altri comparti produttivi individuati come prioritari nel PSR. 

I punteggi di cui alla lettera d) non sono cumulabili

II) Territorio 

criterio descrizione
a a)  UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) nelle seguenti aree:

b punti   1

I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili

c

c.1) comparto latte bovino

Tipologia 
priorità

punteggio 
regionale

punteggio 
aggiuntivo

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie 
di investimenti:                                                                                                                                            
                                              -intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al 
di là delle pertinenti norme in vigore (paragrafo 3 della scheda  5.3.1.2.1 del PSR);
-  finalizzati al miglioramento ambientale (paragrafo 3 della scheda  5.3.1.2.1 del PSR);

  punti    4
  punti    6
 punti    7

b) Investimenti esclusivamente (100% dell’investimento ammissibile) finalizzati all’attività di 
trasformazione e/o commercializzazione e/o vendita diretta al consumatore dei prodotti aziendali: punti   3
d) Incidenza percentuale > del 40%:sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti 
individuati come prioritari (si veda scheda di misura del PSR – paragrafo 3) nei seguenti comparti 
produttivi:

 punti   7

punti   6

punti    4

Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera d.2 sono sommabili anche i valori relativi agli 
eventuali investimenti nel comparto latte bovino, se l’importo di tali investimenti non consente il 
raggiungimento del punteggio della lettera d.1).
Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera d.3 sono sommabili anche i valori relativi agli 
eventuali investimenti nel comparto latte bovino e/o nei comparti olivicolo e/o zootecnico (carni bovine 
e latte ovino) e/o cerealicolo, se l’importo di tali investimenti non consente il raggiungimento del 
punteggio delle lettere d.1 e d.2.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di 
aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione 
nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Tipologia 
priorità punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

punti   3

-          Zone Vulnerabili ai Nitrati;
-          Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Protezione 
Speciale, Siti di Importanza Regionale);

-          Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE (direttiva “acque”);
-          Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente

b)   UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D o montana ai sensi della Dir. 
75/268/CEE):

c) Investimenti in UTE ricadenti nelle zone prioritarie  (si veda la scheda di misura del PSR– paragrafo 
5) per i seguenti comparti (o aggregati di comparti) produttivi:

punti    4



 

  

c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo 

2
c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità territoriali nel presente bando

I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili.

Al fine dell’attribuzione del punteggio vengono effettuate le seguenti operazioni:

III) Tipologia del Richiedente

criterio descrizione

a a) il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40 anni: 2

Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

punti  3,5
punti    2

·          Si individua la zona di appartenenza dell’UTE. Ogni UTE può appartenere esclusivamente ad 
una sola delle zone classificate nel PSR come zona A, B, C1, C2 e  D. Qualora i terreni siano distribuiti 
su più zone, si attribuisce l’UTE alla zona prevalente (superficie > del 50%) sul totale dell’UTE. 
· Si individuano i comparti prioritari per tale zona, come da tabella del paragrafo 5.3.1.2.1 della scheda 
di misura 121 del PSR. 
·  Si stabilisce la riferibilità degli investimenti previsti in domanda  ad uno degli aggregati di comparti 
prioritari (c.1 o c.2 o c.3) attraverso due metodi alternativi:

- verificando la presenza di investimenti univocamente connessi (100% dell’investimento totale 
ammissibile) ad uno degli aggregati di comparti prioritari (c.1 o c.2 o c.3). Ai fini del raggiungimento del 
punteggio di cui alla lettera c.2), sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel 
comparto latte bovino, se anche tale comparto è prioritario nella zona di appartenenza dell’UTE e se 
l’importo degli investimenti nel comparto bovino non consente il raggiungimento del punteggio di cui alla 
lettera c.1) . Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3), sono sommabili anche i 
valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino e/o nei comparti olivicolo e/o 
zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari nella zona 
di appartenenza dell’UTE e se l’importo degli investimenti in tali comparti non consente il 
raggiungimento dei punteggi di cui alle lettere c.1) e c.2).

- quando non vi è questa univocità, si analizza l’ordinamento produttivo dell’UTE cui si riferiscono gli 
investimenti previsti in domanda attraverso i redditi lordi standard: se l’UTE è prevalentemente 
orientata (>50% del RLS totale) ad uno degli aggregati di comparti prioritari per il territorio di 
riferimento di cui alle lettere c.1 o c.2 o c.3 viene attribuito il corrispondente punteggio. Ai fini del 
raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2) è sommabile anche il valore relativo all’eventuale 
reddito lordo standard del comparto latte bovino, se anche tale comparto è prioritario nella zona di 
appartenenza dell’UTE.

Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3) è sommabile anche il valore relativo 
all’eventuale reddito lordo standard del comparto latte bovino e/o del comparto olivicolo e/o 
zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari nella zona 
di appartenenza dell’UTE.

Non sono attribuiti punteggi alle domande relative ad investimenti totalmente ed univocamente 
collegabili ai comparti non prioritari nella zona di appartenenza dell’UTE.

Tipologia 
priorità punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

punti   3

§          imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;

§          società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
§          società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero 
capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età 
e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
§          cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di 
Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;



 

  

b b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:
c c) almeno il 50% del totale degli occupati nell’UTE è di genere femminile:

d d) il soggetto richiedente  è di genere femminile:

Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

IV) Assenza finanziamenti pregressi

criterio descrizione

a

V Certificazioni 

criterio descrizione
a a) le produzioni dell’UTE oggetto della domanda sono certificate, in tutto o in parte, come :

a.1) DOP e/o DOCG
a.2) DOC e/o IGP

I punteggi della lettera a) non sono cumulabili 

b

c

d

e

§          società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone 
fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da 
amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

punti   1
punti   1

Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti, IAP,,soci 
lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non 
lavoratori.

punti    2

§          imprese individuali: il soggetto richiedente  è di genere femminile;
§          società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
§          società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è 
detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di 
genere femminile;
§          -cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) 
è di genere femminile;
§          -società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci  (persone fisiche) di 
genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.
I punteggi dalle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili nel limite massimo di punti  5

Tipologia 
priorità punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario 
della misura 1 del PSR 2000/2006 e delle misure 121 e 123a del PSR 2007/13. punti    2

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è 
stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

Tipologia 
priorità punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

punti   2,5
punti    2

b) le produzioni dell’UTE oggetto della domanda sono certificate “Agriqualità” - Produzione Integrata ai 
sensi della L.r. n. 25/99: punti   1,5
c) Il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile all’elenco regionale 
degli operatori biologici)  per  l’UTE oggetto della domanda di aiuto: punti   3
d)  Il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile all’elenco regionale 
degli operatori biologici) con allevamento (nell’UPZ oggetto della domanda di aiuto) interamente 
condotto con metodo biologico e con una  consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza 
dell’apiario di almeno 100 alveari: punti    3

I punteggi di cui alle lettere c) e d)  vengono riconosciuti anche ai soggetti che hanno inviato la prima 
notifica di attività attraverso la DUA al sistema informatico di ARTEA e, in tal caso, fa fede la data di 
protocollazione informatica del sistema  ARTEA della prima notifica.

e) il soggetto richiedente è in possesso di una o più certificazioni inserite all’interno delle seguenti 
tipologie di certificazioni, riferite all’UTE oggetto della domanda di aiuto: 
·          Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);
·          IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o 
animale);
·          BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o 
animale);



 

  

e.1)   n°  1        tipologia di certificazione
e.2)   n°  2        tipologie di  certificazione
e.3)   n° >= 3    tipologie di  certificazione

Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell’elenco.

VI Partecipazione a filiere produttive  

criterio descrizione

a

b

c

I punteggi di cui alle lettere  a), b) e c) non sono cumulabili. 

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

·          UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);
·          UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 
rintracciabilità dell’alimento e della filiera alimentare);
·          ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come 
valutazione dell’impatto del ciclo di vita del prodotto);
·          Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli);
·          certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale;
·          Ecolabel;
·          EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001.

punti     1
punti    1,5
punti     2

I punteggi dalla lettera a) alla lettera e) sono cumulabili nel limite massimo di  PUNTI  7.

Tipologia 
priorità punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a)        il soggetto richiedente aderisce a un contratto di produzione, allevamento o conferimento, con 
durata di almeno 1 anno (che sia valido al momento dalla ricezione della domanda di aiuto oppure che 
sia relativo all’esercizio precedente la domanda di aiuto), a seguito di:

punti   2
§         contratto quadro sottoscritto ai sensi dell’art. 1, 10 e 11 del D.Lgs 102/2005;
§         accordo di filiera approvato con atto della Giunta Regionale;
e l’investimento oggetto della domanda è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel 
comparto interessato dal contratto quadro/accordo di filiera; il contratto quadro/accordo di filiera deve 
riferirsi a produzioni presenti nell’UTE oggetto della domanda di aiuto:

b)       il soggetto richiedente aderisce ad una integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera 
mediante rapporti o forme giuridicamente stabili e vincolanti per le parti (società, consorzi e ATI) con 
durata di almeno 5 anni dalla ricezione della domanda di aiuto e l’investimento per il quale chiede il 
contributo è diretto, per almeno il 70% della spesa ammissibile, nel comparto inerente la filiera 
interessata dagli accordi. L’integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera deve riferirsi all’UTE 
oggetto della domanda di aiuto:

punti   2

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di 
aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione 
nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.
Verifica dello Statuto, o del contratto di consorzio o del contratto di ATI/ società sottoscritto fra le 
parti di durata minima di 5 anni dalla data di ricezione della domanda.

c)        Il soggetto richiedente aderisce direttamente (cd socio diretto) o tramite società (cd socio 
indiretto) ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del D. Lgs. 102/2005 (art. 4 c.1) o 
dell’OCM ortofrutta di cui al Reg. Ce 1234/07. 

punti   2L’investimento oggetto della domanda deve essere diretto, per almeno il 70% della spesa ammissibile, 
nel comparto produttivo dell’organizzazione di produttori riconosciuta a cui l’impresa aderisce. 
L’adesione sia come socio diretto che come socio indiretto, deve riferirsi all’UTE oggetto della domanda 
di aiuto:

a)  minor importo di contributo concedibile;
b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno 
recente).

punteggio 
aggiuntivo



 

  

CRITERIO Descrizione

a

Punti 2 2

almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;

b.1 Punti 6

b.2 Punti 4

c
Punti 2

d
Punti 2

Il punteggio di cui alla lett. I.a è cumulabile con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2, I.c, I.d. 
I punteggi di cui alle lettere I.b.1 e I..b.2 non sono cumulabili tra loro.
I punteggi di cui alle lettere I.c e I.d sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2.

CRITERIO Descrizione

a

Punti 1 2
- Zone Vulnerabili ai Nitrati;

- Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”;
- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 

b Punti 4 2

c Punti 1

d
Punti 1

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d sono cumulabili. 

CRITERIO Descrizione

a

a) da 1 a 3 occupati  punti 1
b) da 4 a 6 occupati punti 2
c) oltre 6 occupati    punti 3

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a privati)

Tipologia 
priorità I.       Qualità investimento punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a)          Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni 
relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della scheda di 
misura del PSR)  non inferiore  a:
-          Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €;
-          almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e 
fino a 200.000 €;

b.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4e) della 
scheda di Misura del PSR (miglioramento delle foreste)
b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4d) 
(miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR
c) investimenti che riguardano anche la redazione di piani di gestione o di piani dei tagli ed 
azioni finalizzate all’acquisizione della ecocertificazione forestale  - punti 4.a) e 4.f) della 
scheda di Misura del PSR
d) investimenti che prevedono l’utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o 
ristrutturazione di fabbricati, passerelle, ponti ai sensi del punto  4.d) della scheda di 
Misura del PSR.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel 
sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di 
completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Tipologia 
priorità II.                 Territorio

punteggio 
regionale

punteggio 
aggiuntivo

a)          i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree:

- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza 
Comunitaria, Siti di Importanza Regionale);

b)          i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone 
montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)
c)           investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) 
certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC
d)          investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono 
prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità 
superiore al 47%.

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, 4d della scheda di misura del PSR) più 
del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda 
di aiuto deve  essere compreso nelle zone indicate.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel 
sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di 
completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Tipologia 
priorità III.               Occupazione

punteggio 
regionale

punteggio 
aggiuntivo

a)          UTE/UTF che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, 
dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti 
all’INPS), almeno pari a:

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di 
ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data 
di presentazione della domanda di pagamento del saldo.



 

  

CRITERIO Descrizione
a Punti 2 2

Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

b Punti 2

c Punti 1

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

d Punti 1
Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:
imprese individuali:  il soggetto richiedente è di genere femminile;
società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;

I punteggi di cui alle lett. IV.a, IV.b, IV.c, IV.d  sono tra loro cumulabili. 
e1 e.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:

Punti 5 2

e2 e.2) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:
Punti 3

e3
Punti 1

CRITERIO Descrizione

a
Punti 4

Tipologia 
priorità IV.               Tipologia del richiedente 

punteggio 
regionale

punteggio 
aggiuntivo

a)          il soggetto richiedente  ha un età inferiore a 40  anni

•        imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;

•        società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
•        società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci 
(persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno 
ancora compiuto 40 anni di età;
•        cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha 
ancora compiuto 40 anni di età;        società di capitali: almeno la metà dell intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno 
ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 
40 anni di età.
b)          impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda

c)           La domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere 
femminile (IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci 
lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati

d)          Il soggetto richiedente è di genere femminile

società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci 
(persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;coope at e a e o a età de soc (pe so e s c e) e de Co s g o d st a o e (Cd ) è d ge e e
femminile;
società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci  (persone fisiche) di genere femminile e 
almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

-        IAP riconosciuto ai sensi della L.r. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o 
Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04);
-        coltivatore diretto ai sensi dell’art. 2083 del Codice Civile;
-        è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell’art. 
19 della L.r. 39/00 

-       è un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile che svolgono 
-       è un gestore di beni civici.
e.3) il soggetto richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un 
consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell’art. 19 
della L.R. 39/00 
Il punteggio delle lett. IV.e.1, IV.e.2, IV.e.3 non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con i punteggi di cui 
alle lettere IV.a, IV.b, IV.c, IV.d.
I requisiti di cui alle lettere IV.a, IV.b, IV.c, IV.d devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di 
aiuto.

I requisiti di cui alle lettere IV.e.1, IV.e.2, IV.e.3 devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di 
aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di 
completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Tipologia 
priorità    V.      Assenza finanziamenti pregressi punteggio 

regionale punteggio 
aggiuntivo

il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato 
beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 
2007/13:
Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito 
in elenchi di liquidazione approvati.



 

 

 

 
 
 
 
 

a

Punti 1

b
Punti 1

c
Punti 1

I punteggi di cui alle lett. VI.a, VI.b, VI.c sono cumulabili. 

In caso di parità
In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

progetti previsti dai PASL

progetti previsti dai PIT

Tipologia 
priorità  VI.    Certificazioni 

punteggio 
regionale

punteggio 
aggiuntivo

a)  il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di 
qualità di processo e/o di prodotto:

-          UNI ISO 9000;
-          UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);
-          UNI ISO 10939, 2001 (rintracciabilità di filiera);

           UNI 11020, 2002 (rintracciabilità aziendale);
b) Il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all’UTE/UTF in cui 
si effettuano gli investimenti  

c) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti 
certificazione: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 
riferita all’UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, della scheda di misura del PSR) più del 
50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di 
aiuto deve essere certificato.

a)      minor importo di contributo concedibile;

b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda 
meno recente). 

punteggio 
aggiuntivo



 

 
 

CRITERIO Descrizione

a

Punti 3 2

b1 Punti 6

b2 Punti 4 2

c
Punti 2

d
Punti 4

Il punteggio di cui alla lett. I.a è cumulabile con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2, I.c, I.d. 
I punteggi di cui alle lettere I.b.1 e I..b.2 non sono cumulabili tra loro.
I punteggi di cui alle lettere I.c e I.d sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2.

CRITERIO Descrizione

a

Punti 3 2
- Zone Vulnerabili ai Nitrati;

zone  individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”;
- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 

b
Punti 6 2

c Punti 3

d Punti 3

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d sono cumulabili. 

CRITERIO Descrizione

a Punti 4

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a Enti pubblici)

Tipologia 
priorità I.                    Qualità investimento

punteggio 
regionale

punteggio 
aggiuntivo

a)          Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni 
relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della scheda di 
misura del PSR)  non inferiore  a:
-          Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €;
-          almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e 
fino a 200.000 €;
-          almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;

b.1) più del 50% degli investimenti ammissibili a contributo rientrano fra quelli relativi al 
punto 4e) della scheda di Misura del PSR (miglioramento delle foreste)
b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili a contributo rientrano fra quelli relativi al 
punto 4d) (miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR
c) investimenti che riguardano anche la redazione di piani di gestione o di piani dei tagli ed 
azioni finalizzate all’acquisizione della ecocertificazione forestale  - punti 4.a) e 4.f) della 
scheda di Misura del PSR
d) investimenti che prevedono l’utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o 
ristrutturazione di fabbricati, passerelle, ponti ai sensi del punto  4.d) della scheda di Misura 
del PSR.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo

Tipologia 
priorità II.                 Territorio punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a)      i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadenti 
prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree:

- Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di 
Importanza Regionale);

b)      i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie > 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone 
montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)
c)       investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) 
certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC
d)      investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente 
(superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di misura del PSR) più del 50% 
del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve 
essere compreso nelle zone indicate.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Tipologia 
priorità III.               Assenza finanziamenti pregressi punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato 
beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13:

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in 
elenchi di liquidazione approvati.



 

 

 

 

Descrizione

Punti 3

Punti 3
I punteggi di cui alle lett. IV.a, IV.b, sono cumulabili.  

In caso di parità
In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

IV.               Certificazioni punteggio 
regionale

punteggio 
aggiuntivo

a) Il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all’UTE/UTF 
in cui si effettuano gli investimenti

b) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: 
ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in 
cui si effettuano gli investimenti

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, della scheda di misura del PSR) più del 50% 
del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve 
essere certificato.

a)     minor importo di contributo concedibile;
b)  a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è premiata la domanda antecedente). 



 

 
 

MISURA 123 sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

CRITERIO Descrizione

a

Punti 2 2

a punti 3 2

b

punti 2

c punti 2
d

punti 3

e punti 1
I punteggi di questo punto sono tutti cumulabili tra loro.

CRITERIO Descrizione

a

Punti 1
Zone Vulnerabili ai Nitrati;

Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”;
Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente

b
Punti 2 2

c Punti 1

d

Punti 1
I punteggi di questo punto sono tutti cumulabili tra loro.

Tipologia 
priorità I.                    Qualità investimento punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a)      Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla 
sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 6.2.1 della scheda di misura del PSR)  non 
inferiore  a:
-          almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €;
-          almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 
200.000 €;
-          almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;

a)      più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto al punto 6.2.1 
lettere b), c), d) della scheda di Misura del PSR (acquisto macchine, macchinari e attrezzature) 
b)      gli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 6.2.1.g) della scheda di Misura del 
PSR (aumento livello di tutela ambientale) per un importo di:
-          Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €;

-          almeno 5.000 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 
€;
-          almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;
c)       domande che prevedono interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR 
(realizzazione di centrali termiche).
d)      investimenti che prevedono l’utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o 
ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto 6.2.1.a) della scheda di Misura del PSR.

e)      domande che prevedono la realizzazione, in aree non metanizzate, di interventi relativi al punto 
6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR (realizzazione di centrali termiche). 

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla 
data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla 
data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Tipologia 
priorità II.                 Territorio punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a)       investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree o, nel 
caso di interventi non localizzabili,  da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in una delle 
seguenti aree:

Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, 
Siti di Importanza Regionale);

b)          investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 
2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE o, nel caso di interventi non localizzabili, da 
imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone

c)       Imprese che certificano la loro attività in campo forestale ai sensi del protocollo PEFC o FSC

d)      investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente 
(superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47% o, nel caso di 
interventi non localizzabili,  da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in detti territori

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, 
alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e 
alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.



 

  

CRITERIO Descrizione

a
a) da 1 a 3 occupati  punti 1
b) da 4 a 6 occupati  punti 2
c) oltre 6 occupati    punti 3
Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

CRITERIO Descrizione
a

Punti 2 2

Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

b
Punti 2

c
Punti 1

 

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.
d

Punti 1
Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:
imprese individuali: il soggetto richiedente è di genere femminile;
società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;

cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;

I punteggi di questo punto sono cumulabili tra loro.

CRITERIO Descrizione

a
Punti 4 2

Tipologia 
priorità III.               Occupazione

punteggio 
regionale

punteggio 
aggiuntivo

a)  UTE/UTS che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a 
tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS), almeno pari a:

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione nel sistema ARTEA (da parte 
dell’Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di 
pagamento del saldo.

Tipologia 
priorità IV.               Tipologia del richiedente punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a)      il soggetto richiedente ha un’età inferiore a 40  anni

•        imprese individuali: il sogetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
•        società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;

•        società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) 
che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
•        cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 
anni di età;

•        società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 
40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.
b)      impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda

c)       La domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere femminile (IAP, 
Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti 
regolarmente iscritti all’INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati

d)      il soggetto richiedente è di genere femminile

società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di 
genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;

società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci  (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà 
del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

Tipologia 
priorità V.                  Assenza finanziamenti pregressi punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato 
beneficiario della  misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13:

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di 
liquidazione approvati.



 

 

 
 
 
 
 

MISURA 211 - INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI 
AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE 

I. Livello di svantaggio  punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

CRITERIO Descrizione

a punti 2

Per aver diritto alla priorità i prodotti a marchio devono essere riferiti all’UTE o all’UTS oggetto della domanda.

b

punti 1 

c Punti 1

d Punti 1

I punteggi di questo punto sono tutti cumulabili tra loro.

CRITERIO Descrizione

a

a.1) dal 60% all’ 80%  

a.2) > dell’ 80%         

CRITERIO Descrizione

a punti 2

In caso di parità
In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

Tipologia 
priorità VI.               Certificazioni punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a)          più del 50% della quantità totale di prodotto raccolto, utilizzato, lavorato, trasformato e/o 
commercializzato nell’impianto o dall’impresa nell’esercizio precedente alla presentazione della 
domanda deve essere certificato ai sensi dei Regg. n. 2092/1991 e 510/2005, e della L.r. 25/1999: 

b)          il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo 
e/o di prodotto:
-        UNI ISO 9000
•         UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le 
sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell’alimento e della filiera alimentare);
c)           il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all’UTE/UTF in cui si 
effettuano gli investimenti
d)          il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, 
Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in cui si effettuano gli 
investimenti

Tipologia 
priorità VII.             Approvvigionamento dai produttori forestali di base punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

Investimenti che garantiscono un maggior vantaggio ai produttori forestali di base dato dalla percentuale delle quantità del 
prodotto interessato dall’investimento derivante dai produttori di base rispetto alla quantità totale dello stesso prodotto utilizzato, 
raccolto, trasformato o commercializzato dal beneficiario:

   punti 1

 punti 2
È valutato il livello di partecipazione dei produttori forestali di base ai vantaggi derivanti dal finanziamento, tramite l’analisi dei 
risultati contabili dell’ultimo esercizio.
Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla scadenza di ogni anno di esercizio successivo 
all’inizio dell’impegno prescritto nel bando per tale vincolo e per tutta la durata del vincolo stesso. 

Tipologia 
priorità VIII.          Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

L’impianto oggetto degli investimenti utilizza prevalentemente (> del 50%) prodotti forestali di base 
provenienti da un’area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall’impianto o dal centro 
aziendale

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale 
area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell’impianto oggetto degli investimenti, risultante nell’ultimo esercizio 
approvato.

a)      minor importo di contributo concedibile;
b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno 
recente)



 

 

UTE con oltre il 70% della SAU ricadente in zona svantaggiata diversa dalle zone montane  punti 12 2 

II. Miglioramento genetico degli animali punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

dal 50 all’80%: punti 4  UPZ collegata all’UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e 
femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ. > dell’80%:      punti 8 2 

III. Biodiversità animale punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

dal 30 fino al 50%    punti 2 
> del 50 fino all’80% punti 4  

UPZ collegata all’UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel 
repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone per almeno il 30% delle UBA totali 
della stessa UPZ.   

> dell’80%                 punti 8 2 

   

IV. Dimensione dell’allevamento punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

da 7 fino a 10 UBA       punti 1 
>di 10 fino a 20 UBA   punti 3  Consistenza di stalla dell’UPZ collegata all’UTE di riferimento della domanda pari o superiore a 7 

UBA  
> di 20 fino a 40 UBA  punti 6 2 

V. Tipologia di imprenditore punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto: punti 6 punti 6 2 

VI. Progetti previsti dai PASL punteggio 
aggiuntivo Enti   

  VII. Progetti previsti dai PIT 
punteggio 

aggiuntivo Enti   

  

  

TOTALE  10 

 
 
 

MISURA 212 INDENNITÀ A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE CARATTERIZZATE DA 
SVANTAGGI NATURALI DIVERSE DALLE ZONE MONTANE 

I. Livello di svantaggio  punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

UTE con oltre il 70% della SAU ricadente in zona svantaggiata diversa dalle zone montane  punti 12 2 

II. Miglioramento genetico degli animali punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

dal 50 all’80%: punti 4   UPZ collegata all’UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e 
femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ. > dell’80%:      punti 8 2 

III. Biodiversità animale punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

dal 30 fino al 50%    punti 2  
> del 50 fino all’80% punti 4  

UPZ collegata all’UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel 
repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone per almeno il 30% delle UBA totali 
della stessa UPZ.   

> dell’80%                 punti 8 
 

2 

IV. Dimensione dell’allevamento punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

da 7 fino a 10 UBA      punti 1 
>di 10 fino a 20 UBA   punti 3  Consistenza di stalla dell’UPZ collegata all’UTE di riferimento della domanda pari o superiore a 7 

UBA  
> di 20 fino a 40 UBA  punti 6 2 

V. Tipologia di imprenditore punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto: punti 6 punti 6 2 

VI. Progetti previsti dai PASL punteggio 
aggiuntivo Enti   

  VII. Progetti previsti dai PIT 
punteggio 

aggiuntivo Enti   

  

  

TOTALE  10 

 
 
 



 

 

MISURA 214 PAGAMENTI AGROAMBIENTALI – SOTTOMISURA A) 
I. Firma elettronica   punteggio regionale punteggio 

aggiuntivo Enti 

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale 
(DUA):   punti 0,5  

II. Priorità per l’adesione alle azioni della misura punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

a) adesione all’azione a.1 ‘Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica ’: punti 10   
b) adesione all’azione a.2 ‘Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata’: punti 1   
c) adesione all’azione a.3 ‘Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali’: punti 12   
d) adesione all’azione a.4 ‘Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l’impiego di 
ammendanti compostati di qualità’: punti 5  

e) adesione all’azione a.5 ‘Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza 
media superiore al 20%’: punti 5 2 

 
I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d e II.e sono cumulabili nel limite di punti 13. 

III. Priorità per aree  punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

a) % di UTE ricadente nelle zone: 
da 20% a 50%     punti 1 

  

SIC 
ZPS 

> di 50% a 75%    punti 2 2 

AREE PROTETTE 
SIR 

> di 75%  

da 20% a 40%      punti 5 
> di 40% a 60%   punti 8 
> di 60% a 80%  punti 11 

b) % di UTE ricadente nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) per una superficie pari 
ad almeno: 

> di 80%              punti 14 

  

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b sono cumulabili nel limite di punti 16. 

IV. Adesione ai progetti integrati territoriali  punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

Adesione ai progetti integrati territoriali: punti 1 2  

V. Assenza finanziamenti pregressi punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

Il richiedente non ha percepito aiuti pubblici nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda con 
riferimento al Reg. CEE 2078/92 e alla misura 6 ‘Misure Agroambientali’ del PSR 2000/2006  punti 3 2 

VI. Adesione a sistemi di certificazione  punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

a) il richiedente è stato iscritto per la prima volta, o era iscrivibile per la prima volta, all’elenco 
regionale toscano dei produttori biologici (L.r. 49/97) successivamente al 30 giugno dell’anno 
precedente la domanda di aiuto riferita all’azione a.1 

punti 2   

b) il richiedente è un concessionario del marchio “Agriqualità” ai sensi della l.r.25/99 o fornitore di un 
concessionario: punti 2   

Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti le cui UTE ricadono all’interno dei casi previsti alle lettere III.a, III.b. 
I punteggi delle lettere VI.a e VI.b sono alternativi tra di loro all’interno delle zone di cui al punto III. 
Il punteggio della lettera VI.a è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all’azione a.1 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura 
biologica”. 

VII. Presenza di allevamenti  punteggio regionale punteggio 
aggiuntivo Enti 

a) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell’agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE 
n.2092/91 con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell’apiario di almeno 100 
arnie: 

punti 4,5 2 

b) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell’agricoltura integrata ai sensi della L.r. n. 
25/99 con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell’apiario di almeno 100 
arnie:  

punti 3   

I punteggi dei punti VII.a e VII.b sono alternativi. 
VIII. Progetti previsti dai PASL punteggio 

aggiuntivo Enti   
  IX. Progetti previsti dai PIT 

punteggio 
aggiuntivo Enti   

  

  
TOTALE  10 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CRITERIO Descrizione

a punti 6

b punti 1

c1 punti 3

c2 punti 3

d
dal 33 % a <  50%  punti 3

> = 50 %  punti 4

e punti 2 

I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, I.c, I.d non sono tra loro cumulabili . 

I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, I.c, I.d sono cumulabili con quello del punto I.e.

CRITERIO Descrizione

a

Punti 4

- Zone Vulnerabili ai Nitrati;

Zone  individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”;
Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente

b
Punti 7

c Punti 3

d
Punti 3

e
Punti 3 2

f Punti 3

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d, II.e, II.f  sono cumulabili. 

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (sostegno a privati)

Tipologia 
priorità I.                    Qualità investimento punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a)      gli  interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono la ricostituzione di soprassuoli 
danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli 
danneggiati), per più del 50% della superficie di intervento: 

b)      gli investimenti previsti nella domanda di aiuto riguardano, per più del 30% della spesa 
ammissibile, interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al 
punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati):

c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi 
al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi) e 
sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla 
classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana:

c.2) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi 
al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie) e 
sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione 
del patogeno segnalato: 
d) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (lettera 
4.a.III della scheda di Misura del PSR) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica:

e) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al 
punto 4.a.III e/o 4.b.II della scheda del PSR e sono realizzati nel territorio di Comuni inseriti in 
elenchi regionali per l’individuazione di aree interessate da danni climatici (vedi ad es. Ordinanza 
PCM 3734 del 16/01/2009. Individuazione delle province e dei comuni danneggiati) 

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, 
alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto 
e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Tipologia 
priorità II.                 Territorio punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a)      i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente 
(superficie > del 50%) in una delle seguenti aree:

Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza 
Comunitaria, Siti di Importanza Regionale);

b)      i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente 
(superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della 
Dir. 75/268/CEE

c)       investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai 
sensi del protocollo PEFC o FSC
d)      investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente 
(superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.

e)      investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da 
dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente 
pertinenti a tale calamità)
f)        investimenti eseguiti su terreni soggetti prevalentemente (superficie > del 50%) a 
dichiarazione di urgenza (da parte del Sindaco o del Prefetto) per la tutela dell’incolumità pubblica 
legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in sicurezza o per la 
sistemazione/ ripristino delle aree oggetto del provvedimento

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda 
di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO Descrizione
a1 a.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:

punti 3 2

a2 a.2) il soggetto richiedente è costituito da un gestore di beni civici: punti 2 

a3 punti 1

I punteggi delle lett. III.a.1, III.a.2 e III.a.3. non sono cumulabili. 
b b) il soggetto richiedente presenta domanda all’interno di Progetti integrati territoriali punti 1

Il punteggio di cui alla lettera III.b è cumulabile con quelli di cui alle lett. III.a.1, III.a.2 e III.a.3.

CRITERIO Descrizione

a Punti 3 2

CRITERIO Descrizione

a
Punti 1

In caso di parità
In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

progetti previsti dai PASL

progetti previsti dai PIT

Tipologia 
priorità III.               Tipologia di beneficiario punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

-         impresa iscritta all’albo di cui all’art. 13 della L.r. 39/00 e s.m.i.
-         è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell’art. 19 
della L.r. 39/00:

a.3) il soggetto richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio 
forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell’art. 19 della L.r. 39/00:

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di 
presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Tipologia 
priorità IV.               Assenza finanziamenti pregressi punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato 
beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 226  del PSR 2007/13:

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi 
di liquidazione approvati.

Tipologia 
priorità V.                  Certificazioni punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, 
Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in cui si effettuano gli 
investimenti

a)      minor importo di contributo concedibile;
b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno 
recente). 

punteggio 
aggiuntivo



 

 
 

CRITERIO Descrizione

a
punti 6

b punti 1

c1 punti 3 2

c2 punti 3

d
dal 33 % a <  50%  punti 3
> = 50 %  punti 4

e punti 2 

I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, I.c, I.d non sono tra loro cumulabili . 
I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, I.c, I.d sono cumulabili con quello del punto I.e.

CRITERIO Descrizione

a

Punti 4 2
 Zone Vulnerabili ai Nitrati;

Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE “Direttiva acque”;
 Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente

b
Punti 6

c Punti 4

d Punti 4

e Punti 4

f Punti 4

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d, II.e, II.f  sono cumulabili. 

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (sostegno a Enti pubblici)
Tipologia 
priorità I.                    Qualità investimento punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a)      gli  interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono la ricostituzione di soprassuoli 
danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli 
danneggiati), per più del 50% della superficie di intervento
b)      gli investimenti previsti nella domanda di aiuto riguardano, per più del 30% della spesa 
ammissibile, interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al 
punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati):
c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi 
relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi 
boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base 
alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana:

c.2) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi 
relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle 
fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati 
alla diffusione del patogeno segnalato:

d) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (lettera 
4.a.III della scheda di Misura del PSR) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica:

e) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi 
relativi al punto 4.a.III e/o 4.b.II della scheda del PSR e sono realizzati nel territorio di Comuni 
inseriti in elenchi regionali per l’individuazione di aree interessate da danni climatici (vedi ad es. 
Ordinanza PCM 3734 del 16/01/2009. Individuazione delle province e dei comuni danneggiati)

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data 
di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Tipologia 
priorità II.                 Territorio punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a)      i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadenti 
prevalentemente (> del 50%) in una delle seguenti aree:

Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza 
Comunitaria, Siti di Importanza Regionale);

b)      i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono 
prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone 
montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE

c)       investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai 
sensi del protocollo PEFC o FSC
d)      investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente 
(superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.

e)      investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da 
dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente 
pertinenti a tale calamità)
f)        investimenti eseguiti su terreni soggetti prevalentemente (superficie > del 50%) a 
dichiarazione di urgenza (da parte del Sindaco o del Prefetto) per la tutela dell’incolumità 
pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in sicurezza o 
per la sistemazione/ ripristino delle aree oggetto del provvedimento

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema 
ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della 
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO Descrizione

a Punti 4

CRITERIO Descrizione

a
Punti 1

In caso di parità
In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

Tipologia 
priorità III.               Assenza finanziamenti pregressi punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato 
beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 edealle misure 226  del PSR 2007/13:

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in 
elenchi di liquidazione approvati.

Tipologia 
priorità IV.               Certificazioni punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, 
Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all’UTE/UTF in cui si effettuano gli 
investimenti

a)              minore importo di contributo concedibile;
b)              a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda 
meno recente).



 

  

MISURA 311 "DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA' NON AGRICOLE"

I) Qualità investimenti

criterio descrizione
a ambiente

I.a)  >  30% e <= 50% : 
I.b)  > del 50%       :   2

b abbattimento barriere architettoniche 

2
c acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività

        

I.d) acquisizione di almeno una certificazione:  
d attività sociali ed educativo-didattiche 

I.e) > 60%, in zona D: 2
I.f) > 60%, in zona C2: 

e qualificazione strutture agrituristiche    

I.g) >= 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona D:   
I. h) >= 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona C2: 

f qualificazione strutture agrituristiche 

 I.i) >= 30%, in zona D:     punti 6
 punti 2

g qualificazione strutture agrituristiche

I.m) >= del 60%: punti 5

I punteggi di cui alle lettere I.a) e I.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere I.a), I.c) e I.d) sono tra loro cumulabili. 

I punteggi di cui alle lettere I.b), I.c), I.d) sono tra loro cumulabili.

Tipologia 
priorità punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati al 
miglioramento ambientale mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili (intervento 
4.a.3 della scheda di misura  del PSR) e/o mediante il risparmio energetico e idrico 
(intervento  4.b.1 primo trattino della scheda di misura del PSR):

 punti  2
  punti  8

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati 
all’abbattimento delle barriere architettoniche (compresi negli interventi 4.a.1 secondo 
trattino e 4.b.3 terzo trattino della scheda di misura del PSR):
I.c) >= 30%:   punti 4,5

Progetto volto all’acquisizione di almeno una delle seguenti certificazioni di qualità 
(nell’ambito dell’intervento 4.b.1 secondo trattino della scheda di misura  del PSR):

- adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management Auditing 
Scheme)/ per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;

-  ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 
(International Organization for Standardization); 

- ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica 
Ecolabel, secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e 
successive modifiche;

punti 2,5

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati 
allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale 
dei servizi e delle opportunità sociali, nonché degli investimenti finalizzati allo sviluppo di 
attività educative e didattiche (intervento 4.a.1 della scheda di misura del PSR):

 punti 6
punti 2

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati 
alla qualificazione dell’offerta agrituristica e/o alla preparazione e somministrazione dei 
prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica (intervento 4.b.1 
- escluso acquisizione di certificazioni-  della scheda di misura del PSR):

punti 6
punti 2

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a 
consentire l’ospitalità agrituristica negli spazi aperti aziendali (azione   4.b.2 della scheda di 
misura del PSR ):

 I.l)  >= 30% in zona C2:    

Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a 
consentire l’ospitalità agrituristica (intervento 4.b.3 della scheda di misura del PSR) realizzati  
su fabbricati aziendali situati in UTE ricadenti prevalentemente (superficie > del 50%) in 
zona D: 

I punteggi di cui alle lettere da I.e) a I.m) sono tra loro cumulabili nel limite massimo di 
punti 7 e sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere I.c), I.d) e I.a) o I.b).



 

  

II) Territorio

criterio descrizione
a zone prioritarie

II.a)  UTE ricadente prevalentemente  (superficie > del 50%) in zona D: punti 4

b zone prioritarie

punti 3

III) Tipologia Richiedente

criterio descrizione
a richiedente

punti 3

Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

b richiedente
punti 2

c richiedente

punti 1

d richiedente
III.d) Il soggetto richiedente è di genere femminile: punti 2

Per l’attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:
- imprese individuali: il richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della 
domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) 
della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della 
domanda di pagamento del saldo.

Tipologia 
priorità punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

Criterio valido per la prima parte della graduatoria, relativa alle zone C2 e D. 

II.b) UTE ricadente prevalentemente (superficie >del 50%) in zona C1, oppure UTE 
ricadente prevalentemente in zona B per investimenti sostenuti da imprese strutturalmente 
deboli: 

Criterio valido per la seconda parte della graduatoria, relativa alle zone C1 e B. 

Per “aziende strutturalmente ed economicamente deboli che necessitano di diversificazione” 
si intendono le aziende che hanno una dimensione economica aziendale inferiore o pari a 15 
UDE.

Tipologia 
priorità punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

III.a) il soggetto richiedete ha un’età inferiore ai 40 anni: 

•   imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
•   società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
•   società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è 
detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno 
la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
•   cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione 
(CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
•   società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) 
che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da 
amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

III.b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda: 

III.c) la domanda è riferita ad una UTE che ha un numero di occupati di genere femminile 
almeno pari al 50% del totale degli occupati: 

Per occupati si intendono: IAP, coltivatori diretti, dipendenti a tempo indeterminato, 
coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all’INPS. Sono esclusi i dipendenti a 
tempo determinato e i soci non lavoratori.

- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è 
detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci 
amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione 
(CdA) è di genere femminile;



 

  

IV) Assenza finanziamenti pregressi

criterio descrizione
a assenza finanziamenti pregressi

 punti 6

VI) Certificazioni

criterio descrizione
a Certificazioni

VI.b) una o più delle seguenti certificazioni:

N° 1 tipologia di certificazione: punti 1
N° 2 tipologie di certificazioni: punti 1,5

N° >= 3 tipologie di certificazioni: punti 2

Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell’elenco della lettera VIb.

I punteggi di cui alle lettere  a), b) e c) non sono cumulabili. 

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

progetti previsti dai PASL

progetti previsti dai PIT

- società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di 
genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere 
femminile.

I punteggi di cui alle lettere III.a), III.b), III.c) e III.d) sono cumulabili nel limite massimo 
di punti 6

Tipologia 
priorità punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

IV.a) Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è 
stato beneficiario della misura 9.5 del PSR 2000/2006 o della misura 311 del PSR 2007/2013: 

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di 
validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

Tipologia 
priorità punteggio 

regionale
punteggio 
aggiuntivo

Il soggetto richiedente è in possesso di una o più delle seguenti tipologie di certificazioni, 
riferite all’UTE oggetto della domanda di aiuto:
VI.a) certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale: punti 2

•         Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);
•         IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola 
vegetale o animale);
•         BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola 
vegetale o animale);
•         UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); UNI EN ISO 22005, 2008 
(oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell’alimento e della 
filiera alimentare);
•         ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto 
come valutazione dell’impatto del ciclo di vita del prodotto);
•         Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli);
•         Ecolabel
•         EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001.

I punteggi di cui alle lettere VI.a) e VI.b) sono cumulabili nel limite massimo di 2 punti.

Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del 
bilancio sociale dell’ anno precedente alla ricezione della domanda, o copia del bilancio 
approvato 

a)  minor importo di contributo concedibile;
b)      a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda 
meno recente).

punteggio 
aggiuntivo



 

 

7. PREVISIONI FINANZIARIE 
 

Le scelte fatte dall’Amministrazione sulla ripartizione finanziaria per misura, delle risorse assegnate alla Comunità 
Montana Valtiberina Toscana per il quadriennio 2007/2010, come indicate nell’allegato quadro di ripartizione, 
tengono conto degli obiettivi sopra riportati evidenziati da una diversa dotazione di risorse per le singole misure. 
Tenuto conto della precedente fase di programmazione si è ritenuto utile ripartire dalle indicazioni già inserite 
nel precedente periodo di programmazione (PLSR 2000/2006), e dall’orientamento indicato nell’occasione dalle 
aziende del territorio. A questo si è aggiunto la scelta di prevedere l’apertura delle misure (211 – 212) perché si 
ritiene utile rafforzare gli interventi a favore delle aziende che operano nelle aree più svantaggiate del territorio, 
attraverso anche il sostegno dell’attività agrozootecnica nelle aree poco produttive, per il mantenimento del 
presidio del territorio. Le indicazioni, sulla ripartizione finanziaria sono state discusse al “tavolo verde” con le 
Organizzazioni di categoria che hanno espresso il loro parere favorevole. 
 
'Gli importi delle risorse libere previsti negli anni 2009 e 2010 per le misure con premi pluriennali (211, 212, 214) 
possono essere soggetti a variazione in funzione delle assegnazioni effettuate da ARTEA nell'anno precedente; ai 
fini della presentazione delle domande, gli interessati sono pertanto invitati a verificare presso la Provincia o 
Comunità montana di riferimento l'entità delle risorse effettivamente libere su tali misure.' 
 
 



 

 

 

 
(*) cifra superiore al 2007 che prevede il finanziamento di quota parte ultima domanda ammissibile non finanziata per carenza fondi  anno precedente 

 

REG. CE 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2010

COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA
2007 2008 2009 2010 TOTALE 2007-10

MISURE TOTALE ASSEGNATE LIBERE TOTALE ASSEGNATE LIBERE TOTALE ASSEGNATE LIBERE TOTALE ASSEGNATE LIBERE TOTALE ASSEGNATE LIBERE

111 azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione 0 0 0 0 0 0 0
112 insediamento giovani agricoltori 180.000 180.000 0 140.000 140.000 0 320.000 320.000 0 120.000 120.000 760.000 640.000 120.000

113

prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli 37.696 37.696 102.321 102.321 280.034
Nuova programmazione - Reg. CE 1698/05 64.625 0 64.625 64625,49 64625,49

Trascinamenti : Misura 4 (D)  Reg. CE 1257/99 37.696 37.696 37.696 37.696 150782,64

Trascinamenti : Reg. CE 2079/92 0
121 ammodernamento delle aziende agricole 308.827 308.827 0 1.194.432 1.194.432 0 468.430 468.430 0 326.774 326.774 2.298.463 1971688,68 326774,36

122

accrescimento del valore economico delle foreste 139.151 101.687 100.000 100.000 440.838

Nuova programmazione : Reg. CE 1698/05 - pubblico 0 0

Nuova programmazione : Reg. CE 1698/05 - privato 139.151 101.687 0 100.000 0 100.000 340838,18 100000

Trascinamenti : Misura 8.2 (I) (azioni 8.2.2)  Reg. CE 1257/99 0

123
2.797 2.797 3.021 3.021 59.200 59.200 0 50.000 50.000 115.018 65.018 50.000

125
0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 0 200.000

132 partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE ASSE 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale"
668.471 668.471 0 1.476.835 1.476.835 0 1.149.951 1.049.951 100.000 799.095 37.696 761.400 4.094.352 3.232.953 861.400

211
0 236.566 236.566 0 247.277 247.277 0 401.340 287.026 114.315 885.183 770.868 114.315

212 0 8.000 8.000 0 7.201 7.201 0 8.000 8.000 0 23.201 23.201 0

214

pagamenti agro-ambientali 1.242.871 454.578 585.376 623.042 2.905.868

Nuova programmazione : Reg. CE 1698/05 30.773 284.473 0 419.073 0 419.073 154.031 1153391,24 154030,36

Trascinamenti : Misura 6 (F)  Reg. CE 1257/99 1.201.050 159.057 155.255 38.890 1554251,54

Trascinamenti : Reg. CE 2078/92 11.049 11.049 11.049 11.049 44194,52

216 sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole) 0 0 0 0 0 0 0

221

imboschimento di terreni agricoli 63.621 63.621 77.409 69.869 274.522
privati 0 13.788 0 6.248 13.788 6248,18

ente competente 0 0 0 0 0

soggetti pubblici diversi dall'ente competente 0 0

Trascinamenti : Reg. CE 2080/92 63.621 63.621 63.621 63.621 254.485

Trascinamenti : Misura 8.1 (H) Reg. CE 1257/99 0

223

imboschimento di superfici non agricole 1.828 1.828 1.828 1.828 7.312

privati 0 0

ente competente 0 0

soggetti pubblici diversi dall'ente competente 0 0

Trascinamenti : Misura 8.2 (I) (azione 8.2.1)  Reg. CE 1257/99 1.828 1.828 1.828 1.828 7.312

226

ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 0 105.518 102.000 100.000 307.518
privati 0 0 24.000 0 24.000

ente competente 105.518 102.000 0 76.000 207.518 76.000
soggetti pubblici diversi dall'ente competente 0 0

227

sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali) 0 0 101.319 96.193 197.512
privati 0 0 20.000 0 20.000

ente competente 0 101.319 0 76.193 101.319 76.193
soggetti pubblici diversi dall'ente competente 0 0

TOTALE ASSE 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"
1.308.321 1.308.321 0 870.112 870.112 0 1.122.411 1.122.411 0 1.300.273 829.486 470.787 4.601.116 4.130.329 470.787

311 diversificazione verso att ività non agricole 244.057 244.057 297.381 297.381 313.855 313.855 0 278.668 278.668 1.133.960 855.293 278.668

244.057 244.057 0 297.381 297.381 0 313.855 313.855 0 278.668 0 278.668 1.133.960 855.293 278.668

TOTALE PER ANNO 2.220.848 2.220.848 0 2.644.328 2.644.328 0 2.586.217 2.486.217 100.000 2.378.036 867.181 1.510.854 9.829.429 8.218.575 1.610.854

* La misura 111 è attivabile esclusivamente dalle Province

accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, 
sottomisura b) aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo 
sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

 indennità compensative degli svantaggi naturali a favore di agricoltori 
delle zone montane 

 indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi 
naturali, diverse dalle zone montane

TOTALE ASSE 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell'economia rurale"



 

 

8 PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) 
Il P.I.T. è uno strumento attuativo del P.S.R. mirato ad affrontare un fabbisogno, che può riguardare 
determinate fasce di beneficiari, così come intere produzioni o specifici territori. 
Attuati attraverso: 
− Appropriate combinazioni di misure (pacchetti) 
− Con il concorso di aziende e attori coinvolti in programmi comuni 
− Un approccio territoriale o di filiera 
− Basati sulla complementarità tra strumenti di intervento. 

SETTORI IN CUI SI INTENDONO ATTIVARE I P.I.T. 

Sulla base dell’analisi di settore agricolo e sulle potenzialità emerse sono in itinere le fasi di concertazione per la 
definizione di progetti integrati nei settori 
− turismo rurale, 
− comparto zootecnico, 
− tabacchicoltura, 
− produzione di energia da fonti rinnovabili: foresta – legno, biogas attraverso l’uso di reflui di stalla. 
Con l’adozione dei P.I.T. si vuole favorire lo sviluppo e la crescita produttiva e aumentare la competitività 
dell’attività agricola, attraverso la riconversione produttiva, la diversificazione, la qualificazione delle produzioni 
tradizionali. 
I P.I.T. saranno sottoposti alla valutazione degli Uffici Regionali e della Provincia di Arezzo per essere inseriti nel 
P.A.S.L., allo scopo di avvalersi delle risorse sia del P.S.R. che del P.O.R. C.R.e O. 
 
 
 
 



 

 

 
9 COMPLEMENTARIETÀ E SINERGIA CON ALTRI STRUMENTI PROGRAMMATICI  
Nel territorio provinciale sono presenti diversi strumenti di programmazione. Ai fondi strutturali FEASR, FERS e 
FSE si affiancano altre linee di sostegno comunitarie così come strumenti nazionali, regionali ed anche locali che 
a vario modo intervengono nel territorio in una logica di sviluppo e sostegno.  
Tra gli strumenti che operano nell’area frutto di una concertazione locale si evidenzia la coerenza e sinergia con 
quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento, oltre che con il Patto per lo Sviluppo Locale e con i Piani 
di Sviluppo Socio Economico delle comunità Montane. Tutti questi strumenti vedono infatti tra gli obiettivi delle 
rispettive programmazioni lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese al fine di favorirne la competitività, il 
miglioramento della qualità della vita, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio in una logica di 
sostenibilità delle azioni, la sensibilità verso l’area sociale con azioni tese a favorire l’occupazione e la crescita del 
capitale umano.  
Ovviamente la politica di sviluppo rurale sostenibile deve agire in modo complementare al resto della Politica 
Agricola Comune accompagnando e integrando gli interventi nell’ambito delle politiche di sostegno dei mercati e 
dei redditi. Nella presente programmazione è stata ricercata la complementarietà tra Obiettivi Generali degli Assi 
del PSR e il regime di pagamento unico (disaccoppiamento) con l’attivazione delle Misure 114, 121 e 311 e la 
complementarietà e le Organizzazione Comune di Mercato. Per brevità nel presente piano ci riferiamo in linea 
generale alle tipologie di investimento sostenute all’interno delle OCM che riguardano il nostro territorio e in 
particolar modo il comparto Vino, Tabacco, Olio di Oliva e Zootecnia rimandando al punto 10 del PSR 2007/2013 
Toscana per maggiori informazioni. 
Importante segnalare che nel PASL della Provincia di Arezzo sono inseriti tra gli altri due progetti importanti in 
priorità 2 relativi al Sistema Montedoglio e alla riconversione dell’ex Zuccherificio di Castiglion Fiorentino 
sicuramente complementari e sinergici con il sostegno del PSR. Inoltre il Piano dei Servizi Agricoli della Provincia 
di Arezzo anno 2008 promuove azioni territoriali di animazione (Agrienergie, Agricoltura sociale e Filiere 
zootecniche) e di comunicazione sulle opportunità offerte dal PSR, sulle regole della condizionalità, sulle buone 
pratiche viticole-enologiche e sulla sicurezza nei cantieri forestali con risorse idonee rispetto ai fabbisogni e 
pertanto non viene attivata la specifica misura del piano (misura 111). 
La mancata sovrapposizione tra FEASR e FERS è disciplinata dal PSR che individua la regola generale per la 
quale “il PSR e il POR CReO FESR non possono prevedere il sostegno nello stesso territorio per lo stesso tipo di 
operazione e in favore della stessa tipologia di beneficiario” disciplinando così una complementarietà da 
individuare per obiettivo, per aree o per destinatari. 
Si evidenzia infine l’integrazione e complementarietà disciplinata dallo stesso PSR con la Strategia Integrata di 
Sviluppo Locale del GAL Appennino Aretino responsabile dell’attuazione dell’Asse 4 – “Metodo LEADER”. 
Rispetto al FSE la demarcazione con il FEASR è netta concentrandosi il Fondo Sociale Europeo su quelle azioni 
tese allo sviluppo delle competenze professionali attraverso azioni formative che anche in campo agro-forestale 
rientrano nell’insieme dell’offerta del sistema formativo regionale mentre rimangono di competenza del FEASR le 
azioni di informazione, aggiornamento e assistenza tecnica.



 

 

 

 

Obiettivo 1 
Sistema territoriale 

dell’Arno e del 
Tevere 

Obiettivo 2 
Sistemi territoriale aree 
montane, collinari e alto 

collinari  

Obiettivo 3 
Risorsa 

territorio aperto 

 Obiettivi strategici PTCP 
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Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi 
comparti produttivi (che caratterizzano il territorio 
di competenza della Provincia e del Pratomagno) 

          X    

Assicurare uno sviluppo equilibrato delle diverse 
aree agricole (fondovalle, montagna e alta collina 
del Casentino ) 

         X     

Favorire il ricambio generazionale       X        
Ridurre gli incidenti sul lavoro               
Ridurre la precarietà dell’occupazione (Provincia e 
Casentino)       X        
Aumentare la competitività delle imprese 
agricole, forestali e zootecniche e favorire  la 
capacità di penetrazione dei mercati  

         X X    

Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli 
agricoltori anche tramite il ricorso alla filiera corta 
e alla diversificazione 

      X    X    

Dare impulso alla certificazione di prodotto e di 
processo per migliorare la 
“riconoscibilità”,l’”affidabilità” e la percezione 
dell’origine dei prodotti 

          X    

Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo 
nel settore agricolo, forestale e agroalimentare          X X    
Migliorare la Formazione Professionale degli 
operatori (Casentino e Valtiberina)        X       

A
ss

e 
 1

 

Incentivazione di potenzialità latenti (piante 
officinali in Valtiberina)          X     
Sostegno agli agricoltori in relazione alla 
controprestazione ambientale richiesta con 
particolare riferimento alla direttiva nitrati 

  X     X    X X  

Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio e di protezione del dissesto 
idrogeologico 

  X     X     X  

Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale  X      X     X  
Preservare i valori caratteristici del paesaggio 
rurale          X   X   A

ss
e 

 2
 

Sostegno alla gestione del patrimonio agricolo 
forestale regionale (Casentino e Valtiberina)        X       
Favorire la diffusione di servizi legati all’ospitalità 
rurale con miglioramento della qualità dell’offerta 
e conseguente destagionalizzazione delle 
presenze 

    X      X    

Favorire la produzione di energia rinnovabile 
nelle aziende agricole anche per ridurre i costi di 
produzione 

         X  X   

A
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 3

 

Migliorare la formazione professionale degli 
operatori agrituristici (Casentino e Valtiberina)          X     



 

 

 
Obiettivo 1 

 
Competitività

Obiettivo 2 
 

Sostenibilità

Obiettivo 3 
 

Occupazione 

Obiettivo 4 
 

Cooperazione
Territoriale 

 Obiettivi strategici  
PASL 
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Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi 
comparti produttivi (che caratterizzano il territorio 
di competenza della Provincia e del Pratomagno) 

X 
         

Assicurare uno sviluppo equilibrato delle diverse 
aree agricole (fondovalle, montagna e alta collina 
del Casentino ) 

X         

Favorire il ricambio generazionale       X   
Ridurre gli incidenti sul lavoro   X   X    
Ridurre la precarietà dell’occupazione (Provincia e 
Casentino)     X     

Aumentare la competitività delle imprese 
agricole, forestali e zootecniche e favorire la 
capacità di penetrazione dei mercati  

 X      X  

Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli 
agricoltori anche tramite il ricorso alla filiera corta 
e alla diversificazione 

X         

Dare impulso alla certificazione di prodotto e di 
processo per migliorare la 
“riconoscibilità”,l’”affidabilità” e la percezione 
dell’origine dei prodotti 

 X        

Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo 
nel settore agricolo, forestale e agroalimentare  X        

Migliorare la Formazione Professionale degli 
operatori (Casentino e Valtiberina)      X    

A
ss

e 
 1

 

Incentivare potenzialità latenti (piante officinali in 
Valtiberina)          

Sostegno agli agricoltori in relazione alla 
controprestazione ambientale richiesta con 
particolare riferimento alla direttiva nitrati 

  X       

Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio e di protezione del dissesto 
idrogeologico 

  X       

Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale   X       
Preservare i valori caratteristici del paesaggio 
rurale    X       A

ss
e 

 2
 

Sostegno alla gestione del patrimonio agricolo 
forestale regionale (Casentino e Valtiberina)   X       

Favorire la diffusione di servizi legati all’ospitalità 
rurale con miglioramento della qualità dell’offerta 
e conseguente destagionalizzazione delle 
presenze 

X         

Favorire la produzione di energia rinnovabile nelle 
aziende agricole anche per ridurre i costi di 
produzione 

 X        

A
ss

e 
3

 

Migliorare la formazione professionale degli 
operatori agrituristici (Casentino e Valtiberina)      X    



 

 
 

Obiettivo 1 
Promuovere lo sviluppo 

agricolo-rurale 

Obiettivo 2 
Promuovere la diffusione della 

conoscenza in agricoltura 

 Obiettivi strategici 
Piano Servizi di 

Sviluppo Agricolo e 
rurale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabbisogni PLSR 

Valoriz
zazion
e 
produt
tiva 
delle 
filiere 
zootec
niche  
aretine 

Svilup
po 
energi
e 
rinnov
abili 
nelle 
aziend
e 
agricol
e 

Svilup
po  
agricol
tura 
sociale 
nelle 
aziend
e 
agricol
e 

Integr
azione  
con  
opport
unità 
offerte 
da 
PSR 
Tosca
na 
2007-
2013 

Integr
azione 
con 
regole 
condizi
onalità 
previst
a dalla 
PAC 

Miglior
ament
o 
qualita
tivo e 
comm
erciale 
vitivini
colo 

Buone 
pratich
e 
selvicol
turali e 
sicurez
za nei 
cantier
i di 
lavoro 

Assicurare uno sviluppo equilibrato dei 
diversi comparti produttivi (che 
caratterizzano il territorio di competenza 
della Provincia e del Pratomagno) 

   X    

Assicurare uno sviluppo equilibrato delle 
diverse aree agricole (fondovalle, montagna 
e alta collina del Casentino ) 

   X    

Favorire il ricambio generazionale    X    
Ridurre gli incidenti sul lavoro    X   X 
Ridurre la precarietà dell’occupazione 
(Provincia e Casentino)    X    

Aumentare la competitività delle imprese 
agricole, forestali e zootecniche e favorire  la 
capacità di penetrazione dei mercati  

X X      

Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli 
agricoltori anche tramite il ricorso alla filiera 
corta e alla diversificazione 

     X X 

Dare impulso alla certificazione di prodotto e 
di processo per migliorare la 
“riconoscibilità”,l’”affidabilità” e la percezione 
dell’origine dei prodotti 

X       

Sostenere l’innovazione di prodotto e di 
processo nel settore agricolo, forestale e 
agroalimentare 

     X  

Migliorare la Formazione Professionale degli 
operatori (Casentino e Valtiberina)    X   X 

A
s
s
e  
1 

Incentivazione di potenzialità latenti (piante 
officinali in Valtiberina)    X    

Sostegno agli agricoltori in relazione alla 
controprestazione ambientale richiesta con 
particolare riferimento alla direttiva nitrati 

    X   

Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio e di protezione del 
dissesto idrogeologico 

    X   

Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale     X   
Preservare i valori caratteristici del 
paesaggio rurale      X   

A
s
s
e  
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Sostegno alla gestione del patrimonio 
agricolo forestale regionale (Casentino e 
Valtiberina) 

    X   

Favorire la diffusione di servizi legati 
all’ospitalità rurale con miglioramento della 
qualità dell’offerta e conseguente 
destagionalizzazione delle presenze 

  X X    

Favorire la produzione di energia rinnovabile 
nelle aziende agricole anche per ridurre i 
costi di produzione 

 X      

A
s
s
e
e  
3 

Migliorare la formazione professionale degli 
operatori agrituristici (Casentino e 
Valtiberina)    X    



 

 

 

 
 
 

Obiettivo 1 
Tutela, 

valorizzazione e 
riqualificazione 

patrimonio rurale 

Obiettivo 2 
Promozione della competitività 
dei prodotti locali di qualità e 
diversificazione dell’economia 

rurale 

Obiettivo 3 
Migliorament
o della qualità 

della vita 
nelle zone 

rurali 

 Obiettivi strategici  
SISL 
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Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi 
comparti produttivi (che caratterizzano il 
territorio di competenza della Provincia e del 
Pratomagno) 

   X       

Assicurare uno sviluppo equilibrato delle 
diverse aree agricole (fondovalle, montagna e 
alta collina del Casentino ) 

         X 

Favorire il ricambio generazionale      X X X   
Ridurre gli incidenti sul lavoro           
Ridurre la precarietà dell’occupazione 
(Provincia e Casentino)         X  

Aumentare la competitività delle imprese 
agricole, forestali e zootecniche e favorire  la 
capacità di penetrazione dei mercati  

   X       

Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli 
agricoltori anche tramite il ricorso alla filiera 
corta e alla diversificazione 

     X X X   

Dare impulso alla certificazione di prodotto e 
di processo per migliorare la 
“riconoscibilità”,l’”affidabilità” e la percezione 
dell’origine dei prodotti 

    X      

Sostenere l’innovazione di prodotto e di 
processo nel settore agricolo, forestale e 
agroalimentare 

    X      

Migliorare la Formazione Professionale degli 
operatori (Casentino e Valtiberina)    X       

A
ss

e 
 1

 

Incentivazione di potenzialità latenti (piante 
officinali in Valtiberina)    X       

Sostegno agli agricoltori in relazione alla 
controprestazione ambientale richiesta con 
particolare riferimento alla direttiva nitrati 

    X      

Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio e di protezione del 
dissesto idrogeologico 

 X X        

Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale  X X        
Preservare i valori caratteristici del paesaggio 
rurale   X X        A

ss
e 

 2
 

Sostegno alla gestione del patrimonio agricolo 
forestale regionale (Casentino e Valtiberina)  X         

Favorire la diffusione di servizi legati 
all’ospitalità rurale con miglioramento della 
qualità dell’offerta e conseguente 
destagionalizzazione delle presenze 

X       X   

Favorire la produzione di energia rinnovabile 
nelle aziende agricole anche per ridurre i costi 
di produzione 

   X       

A
ss

e 
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Migliorare la formazione professionale degli 
operatori agrituristici (Casentino e Valtiberina)        X   



 

 

Comunità 
Montana del 

Casentino 

Comunità Montana 
Valtiberina Toscana 

Unione dei 
Comuni del 
Pratomagno 

 Obiettivi strategici  
PSSE 
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Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi 
comparti produttivi (che caratterizzano il territorio 
di competenza della Provincia e del Pratomagno) 

          X 

Assicurare uno sviluppo equilibrato delle diverse 
aree agricole (fondovalle, montagna e alta collina 
del Casentino ) 

 X      X    

Favorire il ricambio generazionale 
X      X   X  

Ridurre gli incidenti sul lavoro 
  X   X    X  

Ridurre la precarietà dell’occupazione (Provincia e 
Casentino)   X         

Aumentare la competitività delle imprese agricole, 
forestali e zootecniche e favorire la capacità di 
penetrazione dei mercati  

X      X     

Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli 
agricoltori anche tramite il ricorso alla filiera corta 
e alla diversificazione 

X      X   X  

Dare impulso alla certificazione di prodotto e di 
processo per migliorare la 
“riconoscibilità”,l’”affidabilità” e la percezione 
dell’origine dei prodotti 

 X  X       X 

Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo 
nel settore agricolo, forestale e agroalimentare X      X   x  

Migliorare la Formazione Professionale degli 
operatori (Casentino e Valtiberina) X     X      

A
ss

e 
 1

 

Incentivazione di potenzialità latenti (piante 
officinali in Valtiberina)       X     

Sostegno agli agricoltori in relazione alla 
controprestazione ambientale richiesta con 
particolare riferimento alla direttiva nitrati 

 X      X  X  

Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio e di protezione del dissesto 
idrogeologico 

 X      X X   

Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale  X  X     X   

Preservare i valori caratteristici del paesaggio 
rurale   X      X  X  

A
ss

e 
 2

 

Sostegno alla gestione del patrimonio agricolo 
forestale regionale (Casentino e Valtiberina)  X      X    

Favorire la diffusione di servizi legati all’ospitalità 
rurale con miglioramento della qualità dell’offerta 
e conseguente destagionalizzazione delle 
presenze 

X      X    X 

Favorire la produzione di energia rinnovabile nelle 
aziende agricole anche per ridurre i costi di 
produzione 

 X  X      X  

A
ss

e 
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Migliorare la formazione professionale degli 
operatori agrituristici (Casentino e Valtiberina) X     X      



 

  

Obiettivo globale 
Rafforzare la competitività del territorio e del sistema 

produttivo per sostenere la competitività internazionale, di 
creare occupazione e di garantire lo sviluppo sostenibile 

 Obiettivi strategici  
POR CreO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabbisogni PLSR 

Promuo
vere la 
ricerca, 
il 
trasferi
mento 
tecnolo
gico, 
l’innova
zione e  
l’impre
nditoria
lità 

Promuo
vere la 
tutela, 
la 
salvagu
ardia e 
la 
valorizz
azione 
delle 
risorse 
locali ai 
fini 
della 
sosteni
bilità 
ambien
tale 

Accresc
ere 
l’efficie
nza 
energet
ica e 
aument
are la 
quota 
di 
energia 
prodott
a da 
fonti 
rinnova
bili 

Svilupp
are una 
mobilit
à 
sosteni
bile e 
l’integr
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tra i 
modi al 
fine di 
ridurre 
la 
congest
ione 
sugli 
assi 
portanti 

Migliora
re 
l’access
ibilità ai 
servizi 
di 
telecom
unicazi
oni per 
favorire 
la 
società 
dell’info
rmazio
ne e 
della 
conosc
enza 

Valorizz
are le 
risorse 
endoge
ne e 
qualific
are i 
sistemi 
urbani 
e 
metrop
olitani 
per 
favorire 
la 
sosteni
bilità 

Garantir
e più 
elevati 
livelli di 
efficienz
a e di 
efficacia 
al 
process
o di 
progra
mmazio
ne, 
attuazio
ne e 
verifica 
POR 

Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi 
comparti produttivi (che caratterizzano il territorio di 
competenza della Provincia e del Pratomagno) 

X       

Assicurare uno sviluppo equilibrato delle diverse aree 
agricole (fondovalle, montagna e alta collina del 
Casentino ) 

   X    

Favorire il ricambio generazionale X 
Ridurre gli incidenti sul lavoro X 
Ridurre la precarietà dell’occupazione (Provincia e 
Casentino)        
Aumentare la competitività delle imprese agricole, 
forestali e zootecniche e favorire la capacità di 
penetrazione dei mercati  

    X   

Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli 
agricoltori anche tramite il ricorso alla filiera corta e 
alla diversificazione 

  X     

Dare impulso alla certificazione di prodotto e di 
processo per migliorare la 
“riconoscibilità”,l’”affidabilità” e la percezione 
dell’origine dei prodotti 

 X      

Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nel 
settore agricolo, forestale e agroalimentare X       
Migliorare la Formazione Professionale degli 
operatori (Casentino e Valtiberina)     X   

A
ss
e  
1 

Incentivazione di potenzialità latenti (piante officinali 
in Valtiberina) X       
Sostegno agli agricoltori in relazione alla 
controprestazione ambientale richiesta con 
particolare riferimento alla direttiva nitrati 

 X X     

Prevenzione e manutenzione delle opere con 
funzione antincendio e di protezione del dissesto 
idrogeologico 

 X      

Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale X  X
Preservare i valori caratteristici del paesaggio rurale  X  X

A
ss
e  
2 

Sostegno alla gestione del patrimonio agricolo 
forestale regionale (Casentino e Valtiberina)  X      
Favorire la diffusione di servizi legati all’ospitalità 
rurale con miglioramento della qualità dell’offerta e 
conseguente destagionalizzazione delle presenze 

 X      

Favorire la produzione di energia rinnovabile nelle 
aziende agricole anche per ridurre i costi di 
produzione 

  X     

A
ss
e  
3 Migliorare la formazione professionale degli operatori 

agrituristici (Casentino e Valtiberina)     X   



 

 

 

Obiettivo  
Creare nuovi e migliori posti di lavoro 

migliorando l’adattabilità dei lavoratori e 
delle imprese e aumentando gli 
investimenti nel capitale umano  

 

 Obiettivi strategici  
POR 

Fondo Sociale Europeo 
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à
Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi comparti produttivi 
(che caratterizzano il territorio di competenza della Provincia e del 
Pratomagno) 

     

Assicurare uno sviluppo equilibrato delle diverse aree agricole 
(fondovalle, montagna e alta collina del Casentino )  X    
Favorire il ricambio generazionale  X
Ridurre gli incidenti sul lavoro X  
Ridurre la precarietà dell’occupazione (Provincia e Casentino) X 
Aumentare la competitività delle imprese agricole, forestali e 
zootecniche e favorire la capacità di penetrazione dei mercati     X 
Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori anche tramite 
il ricorso alla filiera corta e alla diversificazione     X 
Dare impulso alla certificazione di prodotto e di processo per 
migliorare la “riconoscibilità”,l’”affidabilità” e la percezione dell’origine 
dei prodotti 

   X  

Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nel settore agricolo, 
forestale e agroalimentare    X  
Migliorare la Formazione Professionale degli operatori (Casentino e 
Valtiberina)    X  

Asse  
1 

Incentivazione di potenzialità latenti (piante officinali in Valtiberina) X     
Sostegno agli agricoltori in relazione alla controprestazione 
ambientale richiesta con particolare riferimento alla direttiva nitrati      
Prevenzione e manutenzione delle opere con funzione antincendio e 
di protezione del dissesto idrogeologico      
Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale  
Preservare i valori caratteristici del paesaggio rurale   

Asse  
2 

Sostegno alla gestione del patrimonio agricolo forestale regionale 
(Casentino e Valtiberina)      
Favorire la diffusione di servizi legati all’ospitalità rurale con 
miglioramento della qualità dell’offerta e conseguente 
destagionalizzazione delle presenze 

X     

Favorire la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole 
anche per ridurre i costi di produzione      

Asse  
3 

Migliorare la formazione professionale degli operatori agrituristici 
(Casentino e Valtiberina)    X  



 

 

Obiettivo 1  
Sviluppo Locale 

Obiettivo 2 
Valorizzazione e 

tutela delle risorse 
naturali, ambientali, 

culturali 

Obiettivo 3 
Governance 

Locale 

 Obiettivi strategici  
POR  

Cooperazione 
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Sviluppo e 
rafforzamento 
dei 
partenariati e 
delle reti 

Assicurare uno sviluppo equilibrato dei diversi comparti 
produttivi (che caratterizzano il territorio di competenza 
della Provincia e del Pratomagno) 

  X     

Assicurare uno sviluppo equilibrato delle diverse aree 
agricole (fondovalle, montagna e alta collina del 
Casentino ) 

    X   

Favorire il ricambio generazionale X   
Ridurre gli incidenti sul lavoro   
Ridurre la precarietà dell’occupazione (Provincia e 
Casentino) X       
Aumentare la competitività delle imprese agricole, 
forestali e zootecniche e favorire la capacità di 
penetrazione dei mercati  

 X      

Aumentare il valore aggiunto e i redditi degli agricoltori 
anche tramite il ricorso alla filiera corta e alla 
diversificazione 

      X 

Dare impulso alla certificazione di prodotto e di processo 
per migliorare la “riconoscibilità”,l’”affidabilità” e la 
percezione dell’origine dei prodotti 

  X     

Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nel 
settore agricolo, forestale e agroalimentare X       
Migliorare la Formazione Professionale degli operatori 
(Casentino e Valtiberina)       X 

As
se  
1 

Incentivazione di potenzialità latenti (piante officinali in 
Valtiberina)        
Sostegno agli agricoltori in relazione alla 
controprestazione ambientale richiesta con particolare 
riferimento alla direttiva nitrati 

  X     

Prevenzione e manutenzione delle opere con funzione 
antincendio e di protezione del dissesto idrogeologico     X   
Tutela dell’ambiente e dello spazio rurale X  
Preservare i valori caratteristici del paesaggio rurale  X X  

As
se  
2 

Sostegno alla gestione del patrimonio agricolo forestale 
regionale (Casentino e Valtiberina)     X   
Favorire la diffusione di servizi legati all’ospitalità rurale 
con miglioramento della qualità dell’offerta e 
conseguente destagionalizzazione delle presenze 

 X     X 

Favorire la produzione di energia rinnovabile nelle 
aziende agricole anche per ridurre i costi di produzione     X   

As
se  
3 Migliorare la formazione professionale degli operatori 

agrituristici (Casentino e Valtiberina)       X 



 

 

10 PROCESSO CONCERTATIVO  
 
Nel corso della redazione dell’aggiornamento al novembre 2009 del presente programma la Provincia di Arezzo 
ha attivato più consultazioni che hanno coinvolto le autorità competenti locali e provinciali e altre autorità 
pubbliche, i partner sociali ed economici e gli organismi che rappresentano la società civile di seguito elencati: 
 
TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA 
COMUNITA’ MONTANE DEL CASENTINO E VALTIBERINA E UNIONE DEI COMUI DEL PRATOMAGNO 
CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO 
COLDIRETTI PROVINCIALE 
CIA PROVINCIALE 
CONFAGRICOLTURA PROVINCIALE 
LEGA COOPERATIVE 
CONFCOOPERATIVE 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARETINA ALLEVATORI 
 
Il tavolo generale di concertazione tra Provincia, Enti istituzionali e portatori di interessi dei diversi ambiti si è 
riunito il 10.09.2009 in medesima riunione convocata in occasione della concertazione per il Piano dei Servizi di 
Sviluppo Agricolo e Rurale anno 2009. 
 
Il “Tavolo Verde dell’agricoltura provinciale” è stato riunito il 29.09.2009 con il coordinamento dell’Assessore 
all’Agricoltura della Provincia di Arezzo e la concertazione si è conclusa il 19 novembre 2009. 
 
Sono stati acquisiti previa concertazione avvenuta a livello locale i piani delle Comunità Montane e Unioni di 
Comuni del Territorio approvati con 
COMUNITA’ MONTANA DEL CASENTINO DELIBERA N. 129 DEL 19.11.2009 
COMUNITA’ MONTANA DELLA VALTIBERINA DELIBERA N. 100 DEL 10.11.2009 
UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DELIBERA N. 56 DEL 02.11.2009 
 



 

 

 
11 UFFICIO RESPONSABILE 
 
Unità di coordinamento 
Provincia di Arezzo – Servizio Agricoltura 
tel. 0575.33541 – fax 0575.3354257 
s.boncompagni@provincia.arezzo.it 
 
Coordinamento Scientifico: Prof. Luigi Omodei Zorini dell’Università degli Studi di Firenze 
 
 
La Provincia di Arezzo, individuata dalla Regione Toscana con DGRT 108/2008 come coordinatore generale delle 
politiche FEASR, compresa la programmazione GAL, per ottimizzare e integrare  gli specifici programmi di 
sviluppo rurale  nel proprio territorio, ha istituito un Gruppo Di Lavoro (GDL) provinciale  composto da Comunità 
Montana Casentino, Unione dei Comuni del Pratomagno, Comunità Montana Valtiberina, Gal Consorzio 
Appennino Aretino soc.cons. a r.l. 
 
Comunità Montana Casentino 
 Via Roma, 203 – 52013 - Poppi –  
Tel 0575/5071 fax 0575/5072.30 
emanuelanappini@casentino.toscana.it; 
 
Unione dei Comuni del Pratomagno  
Via Perugia, 2/a – 52024 Loro Ciuffenna  
tel.055/917.22.77 fax:055/9172759   
r.becciolini@uc-pratomagno.ar.it 
 
Comunità Montana Valtiberina 
Via S.Giuseppe,32 – 52037 Sansepolcro  
tel 0575/730237 Fax: 0575/730238  
verisiro@cm-valtiberina.toscana.it; 
 
Gal Consorzio Appennino Aretino soc.cons a r.l. 
Via Dante, 74/q – 52010 Capolona  
tel e fax: 0575/48267   
info@galaretino.it; 
 
 


