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1.  INDICAZIONI SINTETICHE DI RIFERIMENTO 
Competenze amministrative di riferimento: Provincia di Arezzo, Comunità Montana Casentino, Comunità 
Montana Valtiberina, Unione dei Comuni del Pratomagno;  
 
Riferimenti del GAL: Gal Appennino Aretino soc.cons. a r.l. Viale Dante 74/q 52010 Capolona (Ar) tel e 
fax: 0575/48267  e-mail:info@galaretino.it; website: www.galaretino.it  Presidente Dott. Giorgio Del 
Pace, Responsabile Tecnico Amministrativo Asse 4 Metodo leader  Dott.ssa Rita Molli;  
 
2. ANALISI DEL CONTESTO  
 Ambito territoriale 
a) aree rurali secondo la metodologia del PSR 2007/13 : 

Zona C1 [1] Zona C2 Zona D Superficie Abitanti Abitanti Abitanti 
Aree rurali 

intermedie in 
transizione 

Aree rurali 
intermedie in 

declino 

Aree rurali con 
problemi 

complessivi di 
sviluppo 

in km2 Fonte Cens. 
2001 

Ultimo anno 
disponibile 

Territorio 
eligibile 
Fonte 

Istat/Comune1

Comune 

     Fonte: ISTAT 
-gennaio 

2009 

 

Anghiari X   130,4 5860 5867 5867 
Badia Tedalda   X 119,03 1215 1165 1165 
Bibbiena   X 86,37 11462 12727 12727 
Bucine  X  131,09 9320 10037 10037 
Capolona* X   30,05 4.807 5368  4244 
Caprese Michelangelo   X 67,34 1626 1607 1607 
Castel Focognano   X 56,59 3331 3327 3327 
Castelfranco di Sopra X   37,62 2731 3090 3090 
Castel San Niccolò   X 83,11 2855 2836 2836 
Castiglion Fibocchi  X  25,68 1985 2200 2200 
Castiglion Fiorentino X   113,24 12031 13360 13360 
Chitignano   X 14,72 954 965 965 
Chiusi della Verna   X 102,31 2225 2138 2138 
Civitella in Val di 
Chiana 

X   100,37 8687 9119 9119 

Cortona  X  342,32 22048 23031 23031 
Loro Ciuffenna   X 86,72 5174 5874 5874 
Lucignano X   44,87 3468 3585 3585 
Marciano della Chiana X   23,71 2757 3318 3318 
Montemignaio   X 26,03 589 620 620 
Monterchi X   28,71 1880 1847 1847 
Monte San Savino X   89,66 8128 8687 8687 
Ortignano Raggialo   X 36,43 852 861 861 
Pergine Valdarno X   46,65 3111 3257 3257 
Pian di Sco * X   18,42 5441 6163 659 
Pieve Santo Stefano   X 155,76 3316 3255 3255 
Poppi   X 96,99 5873 6314 6314 
Pratovecchio   X 75,45 3090 3210 3210 
Sansepolcro X   91,45 15693 16276 16276 
Sestino   X 80,44 1454 1485 1485 
Stia   X 62,68 3008 2960 2960 
Subbiano   X 78,22 5485 6351 6351 
Talla   X 60,1 1177 1160 1160 
    2542,53 161.633 172060 165432 

•  per i Comuni di Capolona e Pian di Scò, parzialmente montani, nella penultima colonna sono stati inseriti i 
dati citati nella Fonte ISTAT relativi all’intero territorio.  

• per i soli Comuni di Capolona e Pian di Scò, parzialmente montani, nell’ ultima colonna solo stati inseriti i 
dati della zona eligibile fonte: anagrafe comunale 31/12/2008 

 
 

                                                 
 
1 Per i soli Comuni di Capolona e Pian di Scò, parzialmente montani, nell’ ultima colonna solo stati inseriti i dati 
relativi alla sola zona eligibile. Fonte: Anagrafe comunale  31/12/2008 e per gli altri Comuni Fonte Istat gennaio 2009 
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In considerazione della grande presenza di cittadini stranieri residenti nell’area del Gal Appennino Aretino, si ritiene 
utile al fine di comprendere le dinamiche territoriale, inserire la seguente tabella: 

 

Popolazione straniera residente al 1 Gennaio 2009 per sesso
Comuni M F Totale  

Anghiari 185 219 404
Badia Tedalda 36 27 63
Bibbiena 1053 914 1967
Bucine 385 443 828
Capolona 193 243 436
Caprese Michelangelo 66 76 142
Castel Focognano 166 172 338
Castelfranco di Sopra 64 81 145
Castel San Niccolò 131 103 234
Castiglion Fibocchi 92 119 211
Castiglion Fiorentino 717 770 1487
Chitignano 49 48 97
Chiusi della Verna 75 92 167
Civitella in Val di Chiana 313 341 654
Cortona 1091 1157 2248
Loro Ciuffenna 175 198 373
Lucignano 116 155 271
Marciano della Chiana 114 127 241
Montemignaio 17 25 42
Monterchi 51 62 113
Monte San Savino 306 372 678
Ortignano Raggiolo 22 28 50
Pergine Valdarno 81 85 166
Pian di Sco 116 127 243
Pieve Santo Stefano 136 156 292
Poppi 398 379 777
Pratovecchio 201 193 394
Sansepolcro 710 807 1517
Sestino 89 83 172
Stia 160 139 299
Subbiano 302 312 614
Talla 55 65 120

Totale 7665 8118 15783
Fonte:Istat 
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b) zonizzazioni inerenti altri strumenti comunitari di programmazione  

Comune POR CreO FESR ASSE 
V MONTANO 

PON FEP[1] Obiettivo 3 “Cooperazione”[2]

Anghiari X   X 
Badia Tedalda X   X 
Bibbiena X   X 
Bucine     X 
Capolona* X   X 
Caprese Michelangelo X   X 
Castel Focognano X   X 
Castelfranco di Sopra* X   X 
Castel San Niccolò X   X 
Castiglion Fibocchi* X   X 
Castiglion Fiorentino* X   X 
Chitignano X   X 
Civitella in Val di Chiana    X 
Chiusi della Verna X   X 
Cortona*  X   X 
Loro Ciuffenna X   X 
Lucignano    X 
Marciano della Chiana    X 
Montemignaio X   X 
Monterchi X   X 
Monte San Savino    X 
Ortignano Raggiolo X   X 
Pergine Valdarno    X 
Pian di Sco * X   X 
Pieve Santo Stefano X   X 
Poppi X   X 
Pratovecchio X   X 
Sansepolcro X   X 
Sestino X   X 
Stia X   X 
Subbiano X   X 
Talla X   X 
(* = parzialmente montani) 
Tipologia di cooperazione  

• Cooperazione Programma Operativo Mediterraneo 2007-2013  
Programma Mediterraneo – Programma operativo di cooperazione transnazionale che rientra 
nell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR);  
• Interreg  

(Fonte : Direzione Generale politiche regionali della Commissione Europea) 
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 Descrizione sintetica dell’area 
La descrizione dell’area deve coprire almeno i seguenti elementi, aggregati ove possibile in forma 
tabellare per ciascun comune (ove il dato non è disponibile, devono essere fornite delle stime): 
Per i Comuni di Capolona e Pian di Scò anche se inseriti nell’area GAL parzialmente,i dati delle tabelle che 
seguono(da a) a z)), sono riferiti all’intero territorio comunale. 
 

a) n° abitanti totali per sesso al 01/01/ 2009 

Codice 
ISTAT Comuni Totale Maschi Totale Femmine 

Totale 
Maschi + 
Femmine 

51001 Anghiari 2855 3012 5867 

51003 Badia Tedalda 599 566 1165 

51004 Bibbiena 6305 6422 12727 

51005 Bucine 4946 5091 10037 

51006 Capolona 2584 2784 5368 

51007 Caprese Michelangelo 778 829 1607 

51008 Castel Focognano 1643 1684 3327 

51009 Castelfranco di Sopra 1557 1533 3090 

51010 Castel San Niccolo' 1400 1436 2836 

51011 Castiglion Fibocchi 1081 1119 2200 

51012 Castiglion Fiorentino 6582 6778 13360 

51014 Chitignano 476 489 965 

51015 Chiusi della Verna 1057 1081 2138 

51016 Civitella in Val di chiana 4501 4618 9119 

51017 Cortona 11095 11936 23031 

51020 Loro Ciuffenna 2933 2941 5874 

51021 Lucignano 1758 1827 3585 

51022 Marciano della Chiana 1624 1694 3318 

51023 Montemignaio 300 320 620 

51024 Monterchi 902 945 1847 

51025 Monte San Savino 4231 4456 8687 

51027 Ortignano Raggiolo 429 432 861 

51028 Pergine Valdarno 1585 1672 3257 

51029 Pian di Sco' 3066 3097 6163 

51030 Pieve Santo Stefano 1603 1652 3255 

51031 Poppi 3143 3171 6314 

51032 Pratovecchio 1571 1639 3210 

51034 Sansepolcro 7804 8472 16276 

51035 Sestino 752 733 1485 

51036 Stia 1467 1493 2960 

51037 Subbiano 3181 3170 6351 

51038 Talla 576 584 1160 

TOTALE   84384 87676 172060 

Fonte ISTAT     
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a) n° abitanti totali per classi di età  

COMUNI Maschi Femmine Totale Generale (M e F) 

   0-14 15-64 ³65 Totale M di cui > 75 0-14 15-64 ³65 Totale F di cui > 75 0-14 15-64 ³65 
Totale M e 

F 
Di cui > 

75 

Anghiari 351 1834 670 2855 286 318 1867 827 3012 432 669 3701 1497 5867 718 

Badia Tedalda 50 382 167 599 96 41 319 206 566 122 91 701 373 1165 218 

Bibbiena 914 4274 1152 6340 484 813 4129 1499 6441 791 1727 8403 2651 12781 1275 

Bucine 690 3271 983 4944 397 598 3218 1277 5093 628 1288 6489 2260 10037 1025 

Capolona* 371 1758 458 2587 165 389 1830 570 2789 293 760 3588 1028 5376 458 
Caprese 
Michelangelo 92 472 214 778 104 69 488 272 829 167 161 960 486 1607 271 

Castel Focognano 182 1109 360 1651 161 192 1043 448 1683 231 374 2152 808 3334 392 
Castelfranco di 
Sopra 200 1056 301 1557 110 203 993 337 1533 161 403 2049 638 3090 271 
Castel San 
Niccolò 176 900 324 1400 138 152 822 462 1436 249 328 1722 786 2836 387 
Castiglion 
Fibocchi 168 722 191 1081 76 153 743 223 1119 116 321 1465 414 2200 192 
Castiglion 
Fiorentino 905 4397 1280 6582 541 896 4334 1548 6778 798 1801 8731 2828 13360 1339 

Chitignano 62 311 103 476 53 57 285 147 489 85 119 596 250 965 138 
Chiusi della 
Verna 120 686 251 1057 109 103 668 310 1081 160 223 1354 561 2138 269 
Civitella in Val di 
Chiana 690 2958 853 4501 352 576 2998 1044 4618 502 1266 5956 1897 9119 854 

Cortona 1307 7387 2401 11095 1038 1.263 7.446 3.227 11936 1751 2570 14833 5628 23031 2789 

Loro Ciuffenna 425 1958 550 2933 229 387 1907 647 2941 313 812 3865 1197 5874 542 

Lucignano 227 1157 374 1758 162 203 1145 479 1827 253 430 2302 853 3585 415 
Marciano della 
Chiana 285 1103 236 1624 98 268 1113 313 1694 161 553 2216 549 3318 259 

Montemignaio 24 198 78 300 40 29 168 123 320 83 53 366 201 620 123 

Monterchi 111 586 205 902 93 91 600 254 945 140 202 1186 459 1847 233 
Monte San 
Savino 542 2809 880 4231 381 558 2807 1091 4456 574 1100 5616 1971 8687 955 
Ortignano 
Raggiolo 43 297 89 429 51 40 278 114 432 63 83 575 203 861 114 

Pergine Valdarno 197 1060 328 1585 133 184 1072 417 1673 213 381 2132 745 3258 346 

Pian di Scò* 433 2100 533 3066 211 428 2030 639 3097 320 861 4130 1172 6163 531 
Pieve Santo 
Stefano 203 1058 342 1603 159 193 1004 455 1652 248 396 2062 797 3255 407 

Poppi 398 2088 655 3141 309 384 1981 806 3171 424 782 4069 1461 6312 733 
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Pratovecchio 189 1081 306 1576 150 187 981 467 1635 262 376 2062 773 3211 412 

Sansepolcro 991 5135 1678 7804 752 927 5224 2.321 8472 1234 1918 10359 3999 16276 1986 

Sestino 96 476 180 752 92 93 412 228 733 126 189 888 408 1485 218 

Stia 165 948 354 1467 186 145 886 462 1493 288 310 1834 816 2960 474 

Subbiano 512 2167 504 3183 188 458 2114 598 3170 267 970 4281 1102 6353 455 

Talla 65 376 135 576 61 47 353 184 584 101 112 729 319 1160 162 

Totale 11.184 56.114 17.135 84.433 7.405 10.445 55.258 21.995 87.698 11.556 21.629 111.372 39.130 172.131 18.961 

Fonte: Provincia di Arezzo - Anno 2008              

* il dato è riferito all'intero territorio comunale             
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b) n° abitanti totali per tipo di località abitate 
Tipo di località abitate 

COMUNI Centri abitati Nuclei abitati Case sparse Totale 

Anghiari 3.829 383 1.648 5.860

Badia Tedalda 775 203 237 1.215

Bibbiena 10.185 583 694 11.462

Bucine 7.613 359 1.348 9.320

Capolona 3.511 466 830 4.807

Caprese Michelangelo 588 446 592 1.626

Castel Focognano 2.585 184 562 3.331

Castelfranco di Sopra 2.177 46 508 2.731

Castel San Niccolò 1.960 327 568 2.855

Castiglion Fibocchi 1.638 - 347 1.985

Castiglion Fiorentino 8.860 1.345 1.826 12.031

Chitignano 814 32 108 954

Chiusi della Verna 1.599 306 320 2.225

Civitella in Val di Chiana 6.105 237 2.345 8.687

Cortona 12.820 2.496 6.732 22.048

Loro Ciuffenna 3.804 478 892 5.174

Lucignano 2.076 368 1.024 3.468

Marciano della Chiana 1.862 167 728 2.757

Montemignaio 531 21 37 589

Monterchi 932 475 473 1.880

Monte San Savino 5.149 1.099 1.880 8.128

Ortignano Raggiolo 575 74 203 852

Pergine Valdarno 2.388 263 460 3.111

Pian di Sco 4.526 523 392 5.441

Pieve Santo Stefano 2.565 176 575 3.316

Poppi 4.862 148 863 5.873

Pratovecchio 2.343 188 559 3.090

Sansepolcro 13.513 586 1.594 15.693

Sestino 682 423 349 1.454

Stia 2.701 62 245 3.008

Subbiano 4.235 458 792 5.485

Talla 835 69 273 1.177

Totale 118.638 12.991 30.004 161.633

Fonte: Istat Censimento 2001     
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c) Densità della popolazione (ab/kmq)      d)  indice di dipendenza 

COMUNI Densità abitativa 
(ab/kmq) Indice di dipendenza 

Anghiari 45 53,77

Badia Tedalda 10 73,08

Bibbiena 133 50,8

Bucine 71 50,52

Capolona 102 48,14

Caprese Michelangelo 24 71,88

Castel Focognano 59 55,51

Castelfranco di Sopra 73 47,22

Castel San Niccolò 34 59,23

Castiglion Fibocchi 77 44,36

Castiglion Fiorentino 106 53,3

Chitignano 65 66,78

Chiusi della Verna 22 57,47

Civitella in Val di Chiana 87 50,92

Cortona 64 57,64

Loro Ciuffenna 60 52,63

Lucignano 77 56,78

Marciano della Chiana 116 50,25

Montemignaio 23 76,88

Monterchi 65 60,41

Monte San Savino 91 55,5

Ortignano Raggiolo 23 63,22

Pergine Valdarno 67 48,85

Pian di Sco 295 49,15

Pieve Santo Stefano 21 62,15

Poppi 61 54,43

Pratovecchio 41 58,62

Sansepolcro 172 58,08

Sestino 18 68,09

Stia 48 61,29

Subbiano 70 45,45

Talla 20 61,68

Provincia di Arezzo 100 52,98

Regione Toscana 152 51,85
Fonte: Istat – Censimento 2001 
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c) Densità della popolazione (ab/kmq)           

COMUNI  

Anghiari 45 

Badia Tedalda 10 

Bibbiena 147 

Bucine 77 

Capolona 141 

Caprese Michelangelo 24 

Castel Focognano 59 

Castelfranco di Sopra 82 

Castel San Niccolò 34 

Castiglion Fibocchi 86 

Castiglion Fiorentino 118 

Chitignano 66 

Chiusi della Verna 21 

Civitella in Val di Chiana 91 

Cortona 67 

Loro Ciuffenna 68 

Lucignano 80 

Marciano della Chiana 140 

Montemignaio 24 

Monterchi 64 

Monte San Savino 97 

Ortignano Raggiolo 24 

Pergine Valdarno 70 

Pian di Sco 36 

Pieve Santo Stefano 21 

Poppi 65 

Pratovecchio 43 

Sansepolcro 178 

Sestino 18 

Stia 47 

Subbiano 81 

Talla 19 

Provincia di Arezzo 107 

Regione Toscana 161 
Fonte: Istat  gennaio 2009 
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e) ° occupati per classe di età ed attività economica INDUSTRIA 
Occupati per classe di età ed attività economica 

AGRICOLTURA 
Occupati per classe di età ed attività economica ALTRE 

ATTIVITA’ 

 Comuni 15-19 20-29 30-54 55 e più Totale 15-19 20-29 30-54 
55 e più 

 Totale 15-19 20-29 30-54 55 e più Totale

Anghiari 25 233 623 47 928 7 39 199 75 320 7 213 824 124 1.168

Badia Tedalda 1 43 111 12 167 - 11 53 19 83 2 30 151 36 219

Bibbiena 50 565 1.525 184 2.324 2 16 80 30 128 24 409 1.777 257 2.467

Bucine 39 550 1.366 146 2.101 3 35 174 65 277 10 325 1.229 169 1.733

Capolona 37 269 758 61 1.125 - 7 42 9 58 21 154 728 84 987

Caprese Michelangelo 7 75 148 13 243 - 8 43 14 65 1 57 212 20 290

Castel Focognano 23 163 446 35 667 1 2 36 20 59 8 119 432 53 612

Castelfranco di Sopra 9 147 348 52 556 1 3 39 9 52 4 95 405 49 553

Castel San Niccolò 19 155 316 32 522 - 9 43 9 61 4 92 384 64 544

Castiglion Fibocchi 10 107 282 21 420 - 7 22 11 40 3 81 309 34 427

Castiglion Fiorentino 69 525 1.428 138 2.160 2 53 228 88 371 23 426 1.665 230 2.344

Chitignano 4 34 98 13 149 - 2 9 3 14 1 34 118 18 171

Chiusi della Verna 7 106 270 25 408 1 5 38 11 55 5 77 296 46 424

Civitella in Val di Chiana 46 446 1.271 120 1.883 1 15 118 48 182 16 324 1.279 151 1.770

Cortona 54 624 1.806 200 2.684 17 122 607 257 1.003 45 864 3.674 514 5.097

Loro Ciuffenna 36 282 659 64 1.041 - 19 51 35 105 8 182 793 104 1.087

Lucignano 18 185 384 67 654 1 13 64 33 111 2 131 454 78 665

Marciano della Chiana 26 135 405 33 599 - 8 46 24 78 8 134 394 46 582

Montemignaio 5 20 51 4 80 - 2 20 - 22 1 15 91 14 121

Monterchi 7 84 223 31 345 1 13 59 27 100 1 63 255 43 362

Monte San Savino 43 440 1.028 120 1.631 1 22 111 70 204 18 269 1.151 155 1.593

Ortignano Raggiolo 4 34 113 11 162 - 1 15 6 22 1 35 95 9 140

Pergine Valdarno 27 240 514 43 824 3 11 50 19 83 9 91 313 39 452

Pian di Sco 34 301 897 83 1.315 3 9 45 13 70 14 232 773 100 1.119

Pieve Santo Stefano 9 95 351 36 491 - 18 77 36 131 4 93 528 73 698

Poppi 24 270 685 77 1.056 4 15 77 30 126 9 226 876 145 1.256

Pratovecchio 17 164 395 36 612 2 10 41 16 69 5 98 446 67 616

Sansepolcro 38 520 1.666 185 2.409 1 59 240 87 387 24 506 2.710 356 3.596

Sestino 6 75 155 25 261 1 14 74 24 113 2 39 137 36 214

Stia 8 148 378 44 578 1 7 24 4 36 5 88 438 50 581

Subbiano 43 338 752 74 1.207 4 14 58 17 93 17 242 894 104 1.257

Talla 6 51 144 17 218 1 4 32 10 47 1 40 150 19 210

Totale 751 7.424 19.596 2.049 29.820 58 573 2815 1119 4565 303 5.784 23.981 3.287 33.355
Fonte Censimento Istat 2001 
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 g) saldo pendolare 
 Luogo 

f)tasso di disoccupazione  Valori assoluti Valori percentuali 

Comuni 
Tasso 
disocc  Comuni 

Stesso 
comune 

della dimora 
abituale 

Fuori del 
Comune Totale 

Stesso 
comune 

della 
dimora 
abituale 

Fuori del 
comune Totale 

Anghiari 4,66 4,66 Anghiari 1.413 1.400            2.813 50,23 49,77 100,00
Badia Tedalda 3,1  Badia Tedalda              280               219              499 56,11 43,89 100,00
Bibbiena 3,91 3,91 Bibbiena           3.953            1.900           5.853 67,54 32,46 100,00
Bucine 4,64 4,64 Bucine            1.967           2.770           4.737 41,52 58,48 100,00
Capolona 4,36 4,36 Capolona             1.017             1.633           2.650 38,38 61,62 100,00
Caprese Michelangelo 6,12 6,12 Caprese Michelangelo               314              295              609 51,56 48,44 100,00
Castel Focognano 4,77 4,77 Castel Focognano              769              875            1.644 46,78 53,22 100,00
Castelfranco di Sopra 4,05 4,05 Castelfranco Di Sopra              586               761            1.347 43,50 56,50 100,00
Castel San Niccolò 6,86 6,86 Castel San Niccolo'              585               657            1.242 47,10 52,90 100,00
Castiglion Fibocchi 4,42 4,42 Castiglion Fibocchi              506              576            1.082 46,77 53,23 100,00
Castiglion Fiorentino 5,08 5,08 Castiglion Fiorentino            3.721            2.109           5.830 63,83 36,17 100,00
Chitignano 5,92 5,92 Chitignano               129               261              390 33,08 66,92 100,00
Chiusi della Verna 3,59 3,59 Chiusi Della Verna               501              507            1.008 49,70 50,30 100,00
Civitella in Val di Chiana 3,88 3,88 Civitella In Val Di Chiana           2.308           2.298           4.606 50,11 49,89 100,00
Cortona 5,62 5,62 Cortona           7.098            3.132         10.230 69,38 30,62 100,00
Loro Ciuffenna 4,37 4,37 Loro Ciuffenna            1.006            1.593           2.599 38,71 61,29 100,00
Lucignano 4,41 4,41 Lucignano               791              825             1.616 48,95 51,05 100,00
Marciano della Chiana 5,05 5,05 Marciano Della Chiana               641              787            1.428 44,89 55,11 100,00
Montemignaio 3,46 3,46 Montemignaio                 80               155              235 34,04 65,96 100,00
Monterchi 4,61 4,61 Monterchi              440              487              927 47,46 52,54 100,00
Monte San Savino 4,99 4,99 Monte San Savino             2.171            1.794           3.965 54,75 45,25 100,00
Ortignano Raggiolo 6,9 6,9 Ortignano Raggiolo               108 254              362 29,83 70,17 100,00
Pergine Valdarno 3,41 3,41 Pergine Valdarno 578            1.004            1.582 36,54 63,46 100,00
Pian di Sco 3,13 3,13 Pian Di Sco 1.299            1.733           3.032 42,84 57,16 100,00
Pieve Santo Stefano 5,17  Pieve Santo Stefano 1.116              489            1.605 69,53 30,47 100,00
Poppi 5,03  Poppi 1.531             1.169           2.700 56,70 43,30 100,00
Pratovecchio 3,93  Pratovecchio 797              656            1.453 54,85 45,15 100,00
Sansepolcro 5,22  Sansepolcro 6.013            1.822           7.835 76,75 23,25 100,00
Sestino 4,23  Sestino 435 206               641 67,86 32,14 100,00
Stia 4,55  Stia 647 749            1.396 46,35 53,65 100,00
Subbiano 4,63  Subbiano 1.206             1.791           2.997 40,24 59,76 100,00
Talla 4,04  Talla 160 320              480 33,33 66,67 100,00
     Totale 44166 35227 79393    
Fonte ISTAT - Censimento 2001 
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 g1)Pendolari per luogo di destinazione per motivo dello spostamento (Lavoro), per Comuni 

LUOGO 

valori assoluti valori percentuali COMUNI 
Stesso comune delle 

dimora abituale 
Fuori del 
comune Totale 

Stesso comune delle 
dimora abituale 

Fuori del 
comune Totale 

51001 Anghiari                           900              1.067               1.967  45,75 54,25 100,00
51003 Badia Tedalda                           195                 154                  349  55,87 44,13 100,00
51004 Bibbiena                        2.727              1.424               4.151  65,70 34,30 100,00
51005 Bucine                        1.416              2.008               3.424  41,36 58,64 100,00
51006 Capolona                           657              1.212               1.869  35,15 64,85 100,00
51007 Caprese Michelangelo                           191                 230                  421  45,37 54,63 100,00
51008 Castel Focognano                           483                 662               1.145  42,18 57,82 100,00
51009 Castelfranco di Sopra                           373                 573                  946  39,43 60,57 100,00
51010 Castel San Niccolò                           376                 519                  895  42,01 57,99 100,00
51011 Castiglion Fibocchi                           323                 423                  746  43,30 56,70 100,00
51012 Castiglion Fiorentino                        2.401              1.584               3.985  60,25 39,75 100,00
51014 Chitignano                             78                 187                  265  29,43 70,57 100,00
51015 Chiusi della Verna                           329                 354                  683  48,17 51,83 100,00
51016 Civitella in Val di Chiana                        1.514              1.659               3.173  47,72 52,28 100,00
51017 Cortona                        4.568              2.311               6.879  66,41 33,59 100,00
51020 Loro Ciuffenna                           602              1.196               1.798  33,48 66,52 100,00
51021 Lucignano                           496                 623               1.119  44,33 55,67 100,00
51022 Marciano della Chiana                           384                 615                  999  38,44 61,56 100,00
51023 Montemignaio                             54                 117                  171  31,58 68,42 100,00
51024 Monterchi                           277                 378                  655  42,29 57,71 100,00
51025 Monte San Savino                       1.419            1.343             2.762 51,38 48,62 100,00
51027 Ortignano Raggiolo                             72               183                255 28,24 71,76 100,00
51028 Pergine Valdarno                           385                774             1.159 33,22 66,78 100,00
51029 Pian di Scò                           792            1.291             2.083 38,02 61,98 100,00
51030 Pieve Santo Stefano                           792               315             1.107 71,54 28,46 100,00
51031 Poppi                           931               980             1.911 48,72 51,28 100,00
51032 Pratovecchio                           592               430             1.022 57,93 42,07 100,00
51034 Sansepolcro                        4.004            1.425             5.429 73,75 26,25 100,00
51035 Sestino                           324               132                456 71,05 28,95 100,00
51036 Stia                           412               591             1.003 41,08 58,92 100,00
51037 Subbiano                           839            1.267             2.106 39,84 60,16 100,00
51038 Talla                           117               227                344 34,01 65,99 100,00

Totale                29.023      26.254 55.277    
Fonte ISTAT: Censimento 2001 
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  g2) Pendolari per luogo di destinazione per motivo dello spostamento (Studio), per Comuni  

LUOGO 
valori assoluti valori percentuali 

COMUNI 
Stesso comune delle 
dimora abituale 

Fuori del 
comune Totale 

Stesso comune 
delle dimora 
abituale Fuori del comune Totale 

51001 Anghiari                             513                      333                  846  60,64 39,36 100,00
51003 Badia Tedalda                                85                        65                  150  56,67 43,33 100,00
51004 Bibbiena                          1.226                      476               1.702  72,03 27,97 100,00
51005 Bucine                             551                      762               1.313  41,96 58,04 100,00
51006 Capolona                             360                      421                  781  46,09 53,91 100,00
51007 Caprese Michelangelo                             123                        65                  188  65,43 34,57 100,00
51008 Castel Focognano                             286                      213                  499  57,31 42,69 100,00
51009 Castelfranco di Sopra                             213                      188                  401  53,12 46,88 100,00
51010 Castel San Niccolò                             209                      138                  347  60,23 39,77 100,00
51011 Castiglion Fibocchi                             183                      153                  336  54,46 45,54 100,00
51012 Castiglion Fiorentino                          1.320                      525               1.845  71,54 28,46 100,00
51014 Chitignano                                51                        74                  125  40,80 59,20 100,00
51015 Chiusi della Verna                             172                      153                  325  52,92 47,08 100,00
51016 Civitella in Val di Chiana                             794                      639               1.433  55,41 44,59 100,00
51017 Cortona                          2.530                      821               3.351  75,50 24,50 100,00
51020 Loro Ciuffenna                             404                      397                  801  50,44 49,56 100,00
51021 Lucignano                             295                      202                  497  59,36 40,64 100,00
51022 Marciano della Chiana                             257                      172                  429  59,91 40,09 100,00
51023 Montemignaio                                26                        38                    64  40,63 59,38 100,00
51024 Monterchi                             163                      109                  272  59,93 40,07 100,00
51025 Monte San Savino                             752                    451             1.203 62,51 37,49 100,00
51027 Ortignano Raggiolo                                36                      71                107 33,64 66,36 100,00
51028 Pergine Valdarno                             193                    230                423 45,63 54,37 100,00
51029 Pian di Scò                             507                    442                949 53,42 46,58 100,00
51030 Pieve Santo Stefano                             324                    174                498 65,06 34,94 100,00
51031 Poppi                             600                    189                789 76,05 23,95 100,00
51032 Pratovecchio                             205                    226                431 47,56 52,44 100,00
51034 Sansepolcro                          2.009                    397             2.406 83,50 16,50 100,00
51035 Sestino                             111                      74                185 60,00 40,00 100,00
51036 Stia                             235                    158                393 59,80 40,20 100,00
51037 Subbiano                             367                    524                891 41,19 58,81 100,00
51038 Talla                                43                      93                136 31,62 68,38 100,00

 Totale                 15.143              8.973        24.116       
Fonte ISTAT: Censimento 2001 
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h) numero di presenze turistiche 
Nome variabile 2000 2.006 2.007 2008
Anghiari Presenze 164.280 20.822 22917        18.821 
Badia Tedalda Presenze 3.048 7.497 6155          6.332 

Bibbiena Presenze 17.100 17.520 17499             20.054 

Bucine Presenze 48.036 73.039 91515           103.323 

Capolona Presenze 2.489 10.011 10085             14.731 
Caprese Michelangelo Presenze 8.696 4.894,00 3475               5.692 
Castel Focognano Presenze 71 150 66               2.032 
Castelfranco di Sopra Presenze 10.686 10.291 9518             10.571
Castel San Niccolo' Presenze 4 2.634 2435               2.462 

Castiglion Fibocchi Presenze 10.248 1.655 1718               1.950 

Castiglion Fiorentino Presenze 58.882 62.036 60356             56.265 

Chitignano Presenze 4.880 2.759 2293              1.595 

Chiusi della Verna Presenze 24.161 25.692 23677             24.838 

Civitella in Val di Chiana Presenze 3.459 19.266 20036             20.512 

Cortona Presenze 135.490 165.200 181920           167.821 
Loro Ciuffenna Presenze 21.278 25.358 24312             25.413 

Lucignano Presenze 6.885 12.958 12673             13.040 

Marciano della Chiana Presenze  2.277 2513               5.443 
Montemignaio Presenze 4.093 4.202 3812               4.338 

Monterchi Presenze 975 1.776 1811              2.106 
Monte San Savino Presenze 23.300 33.748 35635             35.132 
Ortignano Raggiolo* Presenze 77 359 718 1610 

Pergine Valdarno Presenze 12.976 17.603 16362             20.142 

Pian di Sco Presenze 867 2.482 2352               2.501 

Pieve Santo Stefano Presenze 16.402 16.503 18913             17.221 

Poppi Presenze 57.649 51.705 54573             57.981 

Pratovecchio Presenze 4.040 4.985 5087               3.974 

Sansepolcro Presenze 48.465 52.235 58364             62.378 

Sestino* Presenze 8 76   

Stia Presenze 3.996 6.354 5860               7.294 

Subbiano Presenze 10.006 14.687 18638             16.725 

Talla Presenze 5.218 2.007 995               2.200 

Totale 590.540 722.983      716.283            732.887 
Fonte:  dati Regione Toscana - "Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" 
 
* per il 2007 e 2008 non è possibile avere i dati di dettaglio dei  Comuni Ortignano Raggiolo e Sestino. Il dato inserito  al Comune di 
Ortignano Raggiolo comprende anche le presenze del Comune di Sestino. 
 
 
 

i) zone A ai sensi del D.M. 1444/1968; 
Da una verifica effettuata nei Comuni del territorio, le Zone A dei Regolamenti urbanistici comunali sono 
numerose e disseminate: si trovano nei centri storici dei Comuni ed nelle  frazioni di essi, a questo si 
aggiungono anche quelle zone dove sono incluse “case sparse” caratterizzanti il tessuto socio-culturale e le 
tradizioni dell’area. 
La misura 322 “Rinnovamento villaggi” ha riscontrato molto interesse  da parte degli Enti Locali proprio  
perché largamente rappresentativa dell’area del Gal. 
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J) Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni, per comune - superficie in ettari -  V Censimento Generale Agricoltura 2000

 Superf. Agric. Utilizzata  
Comuni Seminat. Legnose agrarie Prati Sau Arbor.legno Boschi Sup. agr.non utilizzata Altra sup totale 

Anghiari  3.213,1 449,4  439,6  4.102,1 15,8   3.857,9 69,5 290,9  8.336,2 
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 
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 
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 
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 
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 
Totale   52.690,6    15.317,2 15.403,2  83.411,0  905,5   93.880,4    5.467,4 4.986,6   188.650,7 
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K) 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 

 
 
 

l) superficie zone montane e svantaggiate ai sensi della Dec. (CEE) n. 268/75 ; 
 
 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. 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. 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. 
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m) La superficie montana, ai sensi della Legge regionale 82/2000 ,  
 
dell’ ’intera Provincia di Arezzo corrisponde a ha 198.299. Di seguito sono elencati quelli di 
pertinenza del territorio elegibilie del Gal Appennino Aretino 
 

COMUNI interamente 
montani 

Superficie in 
ha 

  COMUNI parzialmente 
montani 

Superficie in 
ha 

Anghiari  13.058 Capolona   3005 

Badia  Tedalda  11.906 Castelfranco di Sopra  2370 

Bibbiena         8.641 Castiglion Fibocchi 1270 

Caprese  Michelangelo 6.675 Castiglion Fiorentino  3670 

Castel  Focognano        5.661 Cortona   15860 

Castel  San Niccolo`  8.314 Pian di Sco`  870 

 Chitignano      1.470  Totale 27.045  
Chiusi della  Verna   10.232 
Loro  Ciuffenna          8.675  

Montemignaio  2.606 

Monterchi       2.873 

Ortignano Raggialo  3.645 

 Pieve S.  Stefano  15.577 

Poppi   9.703 

Pratovecchio     7.548 

Sansepolcro   9.148 

Sestino          8.046 

Stia  6.271 

Subbiano         7.824 

Talla  6.018 

Totale 153.891 

 
 
 
 
CASENTINO Estensione ha 80.938  
VALTIBERINA Estensione ha 67.283.  
PRATOMAGNO Estensione ha 13.185 
 
 
 



 20 

n) superficie aree protette (fonte: dati Regione Toscana – D.G. Politiche territoriali); 
o) superficie zone Sic, ZPS, SIR (fonte: dati Regione Toscana – D.G. Politiche territoriali); 
p) superficie zone Natura 2000 (fonte: dati Regione Toscana – D.G. Politiche territoriali); 

 
Codice 

SIR Nome Natura2000 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  
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  
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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  
        TOTALE 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     



 22

q) Le zone ZVN e zone di rispetto delle risorse idropotabili presenti  
nel territorio del Gal 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).  
 

r) Superficie in ha -  aziende agricoltura biologica -  Fonte ARSIA 2006 

Anghiari 236,97 

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 

Chitignano   

Chiusi Della Verna 23,02 

Civitella In Val Di Chiana 131,43 

Cortona 379,43 

Loro Ciuffenna 161,72 

Lucignano 230,43 

Marciano Della Chiana   

Montemignaio 83,16 

Monterchi   

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 

Sansepolcro 450,63 

Sestino 326,49 

Stia   
Subbiano 108,18 

Talla 39,71 

 Totale 6017,69 
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s) 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 eligibile del Gal  Appennino Aretino 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).  
 
s) 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,  
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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 
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"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". 
 
s) 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 



 26

vecchie aree di scavo si sono trasformate in laghetti le cui rive sono state ricolonizzate da tife Thyfa sp. e 
cannucce Phragmites australis.  
 
 

t) altre zonizzazioni ritenute significative ai fini del piano 
 

Oltre alle zonizzazioni di cui ai punti precedenti, si segnala la presenza all’interno dell’area LEADER 
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. 
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u) numero totale imprese iscritte alla CCIAA suddivise per tipologia e dimensione; 

Imprese registrate al 31/12/2007 articolate per settore - base comunale  
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AR001 - ANGHIARI 360 0 0 97 0 96 110 35 10 5 32 0 1 0 28 8 782 

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 

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 

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 
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AR022 - MARCIANO DELLA CHIANA 107 0 0 81 0 77 71 16 11 2 29 0 0 0 12 16 422 

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 

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 

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 

TOTALE AREA LEADER 4° trimestre 2007 5340 4 19 3279 11 3085 3839 934 461 281 1214 0 37 33 692 397 19626 

TOTALE AREA LEADER 4° trimestre 2001 5990 4 13 3439 7 2419 3797 793 517 260 953 1 31 30 658 124 19036 

                  

 
Fonte: CCIAA di Arezzo 
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u) Imprese registrate per dimensione (numero di addetti) -  Dati al 31/12/2007 - 
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AR001 - ANGHIARI 223 118 303 106 17 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 782

AR003 - BADIA TEDALDA 42 19 68 27 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 165

AR004 - BIBBIENA 586 111 257 220 38 31 5 12 3 0 0 1 1 1 0 1266

AR005 - BUCINE 485 133 285 171 23 23 5 7 1 3 3 1 0 0 0 1140

AR006 - CAPOLONA 254 75 99 87 23 13 5 2 1 0 2 0 1 0 0 562

AR007 - CAPRESE MICHELANGELO 81 31 72 25 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 214

AR008 - CASTEL FOCOGNANO 105 52 77 70 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 321

AR009 - CASTELFRANCO DI SOPRA 115 37 89 54 14 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 318

AR010 - CASTEL SAN NICCOLO' 129 63 69 56 10 4 0 4 2 0 1 0 0 0 0 338

AR011 - CASTIGLION FIBOCCHI 78 29 46 35 10 6 4 3 3 0 2 0 0 0 0 216

AR012 - CASTIGLION FIORENTINO 616 235 322 221 31 13 2 8 1 2 2 4 0 0 0 1457

AR014 - CHITIGNANO 27 13 15 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67

AR015 - CHIUSI DELLA VERNA 78 28 64 40 6 5 0 4 5 0 0 1 0 0 0 231

AR016 - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 446 156 277 194 42 37 14 15 3 3 2 4 0 0 0 1193

AR017 - CORTONA 1218 556 808 446 55 33 6 7 2 0 1 0 0 0 0 3132

AR020 - LORO CIUFFENNA 262 84 184 87 17 5 2 2 2 0 1 0 0 0 0 646

AR021 - LUCIGNANO 169 45 140 65 7 5 2 1 1 0 0 1 0 0 0 436

AR022 - MARCIANO DELLA CHIANA 176 55 96 64 11 11 2 5 0 2 0 0 0 0 0 422

AR023 - MONTEMIGNAIO 19 7 7 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51

AR024 - MONTERCHI 73 30 80 35 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229

AR025 - MONTE SAN SAVINO 425 155 379 180 48 25 7 5 5 0 2 0 0 0 0 1231

AR027 - ORTIGNANO RAGGIOLO 22 4 16 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 50

AR028 - PERGINE VALDARNO 99 31 64 50 6 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 260
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AR029 - PIAN DI SCO 256 56 133 85 16 16 8 4 0 0 1 0 0 0 0 575

AR030 - PIEVE SANTO STEFANO 157 32 129 50 14 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 392

AR031 - POPPI 268 82 137 122 23 6 7 4 3 0 3 0 0 0 0 655

AR032 - PRATOVECCHIO 100 41 91 63 8 8 1 2 0 0 1 1 0 0 0 316

AR034 - SANSEPOLCRO 723 164 441 304 51 38 6 23 5 4 3 1 0 0 0 1763

AR035 - SESTINO 68 32 74 36 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 217

AR036 - STIA 90 32 44 52 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 231

AR037 - SUBBIANO 267 81 147 89 17 16 2 10 2 0 1 1 0 0 0 633

AR038 - TALLA 44 18 37 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
TOTALE AREA LEADER 4° trimestre 
2007 7701 2605 5050 3079 528 338 90 132 41 16 26 17 2 1 0 19626
TOTALE AREA LEADER 4° trimestre 
2001 2665 3666 7160 4134 644 401 105 149 44 18 27 20 2 1 0 19036
 
Fonte: CCIAA di Arezzo 
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v) numero imprese di trasformazione prodotti agricoli e forestali e loro dimensione 

SEDI di IMPRESA, 4° trimestre 2007  - classificazione delle attività economiche ATCOFIN 2004 
 Settore ATECO: D Attivita' manifatturiere  Divisione ATECO: DA15 Industrie alimentari e delle bevande  - DA16 Industria del tabacco 

 Codifica settori ATECO (Cfr legenda) 

Comune 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

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

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

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

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

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

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
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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

TOTALE AREA LEADER , 4° trimestre 2007   12 25 0 6 16 16 6 6 178 6 276 3

TOTALE AREA LEADER , 4° trimestre 2001   18 25 0 6 18 13 11 7 144 6 250 4
 
Fonte CCIAA di Arezzo  
 
 

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 

15.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA E DEI GELATI 

15.6 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI 

15.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 

15.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 

15.9 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 

16 INDUSTRIA DEL TABACCO 
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W) numero posti letto in agriturismo; 
 
Codice Comune Nome Comune N° strutture 2006 

Fonte: Regione Toscana
N° posti letto in 

agriturismo 
31/12/2007 

Fonte: Provincia di Arezzo 

51001 Anghiari 13 148 

51003 Badia Tedalda 5 54 

51004 Bibbiena 11 173 

51005 Bucine 30 644 

51006 Capolona 10 121 

51007 Caprese Michelangelo 8 95 

51008 Castel Focognano 1 10 

51009 Castelfranco Di Sopra 11 193 

51010 Castel San Niccolo' 2 9 

51011 Castiglion Fibocchi 3 44 

51012 Castiglion Fiorentino 27 333 

51014 Chitignano 1 17 

51015 Chiusi Della Verna 5 32 

51016 Civitella In Val Di Chiana 13 131 

51017 Cortona 76 921 

51020 Loro Ciuffenna 14 226 

51021 Lucignano 7 59 

51022 Marciano Della Chiana 2 51 

51023 Montemignaio 0 9 

51024 Monterchi 6 76 

51025 Monte San Savino 10 10 

51027 Ortignano Raggiolo 2 2 

51028 Pergine Valdarno 10 195 

51029 Pian Di Sco 8 104 

51030 Pieve Santo Stefano 6 179 

51031 Poppi 17 211 

51032 Pratovecchio 15 188 

51034 Sansepolcro 10 204 

51035 Sestino 1 4 

51036 Stia 1 13 

51037 Subbiano 10 119 

51038 Talla 2 19 

  PROVINCIA DI AREZZO 337 4594 
   
 

x) numero di infrastrutture di promozione turistica presenti sul territorio; 
 
numero di infrastrutture di promozione turistica 
presenti sul territorio 
  
Livello regionale 253
  
APT Arezzo 6
  
 
 
Fonte:Regione Toscana - APT 2006 
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y) strutture pubbliche, private e istituzioni del terzo settore operante nei servizio socio-

assistenziali 
  
Nell’area di riferimento sono presenti due Società della Salute: il consorzio pubblico “Società della Salute 
del Casentino” costituito il 30/12/2004 i cui soci sono: l’Azienda Sanitaria n. 8, 11 Comuni e la Comunità 
Montana del Casentino; la Società della Salute del Valdarno costituita dall’Azienda Sanitaria n. 8, e 10 
Comuni del Valdarno di cui 5 appartenenti all’area Leader.  La Società della Salute gestisce in maniera 
unitaria il sistema socio-sanitario sul territorio, programmando la propria attività nel PIS (Piano Integrato 
di Salute).  Oltre a questa realtà, nei comuni rurali del GAL sono altresì presenti numerosi organismi del 
terzo settore come evidenziato nella Tabella che segue. 
 
 

 Comune Organizzazioni di 
volontariato Cooperative Sociali 

ANGHIARI 3 0
BADIA TEDALDA 2 0
BIBBIENA 8 0
BUCINE 4 0
CAPOLONA 1 0
CAPRESE MICHELANGELO 2 0
CASTEL FOCOGNANO 2 2
CASTELFRANCO DI SOPRA 3 0
CASTEL SAN NICCOLO' 2 0
CASTIGLION FIBOCCHI 3 2
CASTIGLION FIORENTINO 10 3
CHITIGNANO 2 0
CHIUSI DELLA VERNA 2 0
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 1 1
CORTONA 14 2
LORO CIUFFENNA 4 0
LUCIGNANO 2 0
MARCIANO DELLA CHIANA 1 0
MONTEMIGNAIO 2 0
MONTERCHI 2 0
MONTE SAN SAVINO 4 3
ORTIGNANO RAGGIOLO 0 0
PERGINE VALDARNO 0 0
PIAN DI SCO 5 0
PIEVE SANTO STEFANO 2 0
POPPI 4 0
PRATOVECCHIO 4 3
SANSEPOLCRO 11 3
SESTINO 1 0
STIA 2 1
SUBBIANO 1 1
TALLA 3 0
TOTALE AREA LEADER 107 21
Fonte: Regione Toscana - Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato e albo delle cooperative sociali 
 
 

z) numero di impianti da biomasse agro-forestale  
 
Impianti di teleriscaldamento e cogenerazione alimentati a biomasse agroforestali finanziati con decreto 
5651 del 23/11/2008 in corso di realizzazione (data presunta di fine lavori 14/11/2009) 
Località Falciano - Comune di Subbiano (AR); Località Carda - Comune di Castel Focognano (AR); Comune di 
Ortignano Raggiolo (AR) -  Impianti già presenti sul territorio e funzionanti: Loro Ciuffenna (AR); 
Cetica – Comune di Castel San Niccolò(AR) finanziati da fondi Leader Plus Asse 2. 
Inoltre nel Comune di Castiglion Fiorentino a seguito della chiusura del locale zuccherificio sarà convertito in  
un impianto  di generazione elettrica alimentato da olio vegetale estratto da colture oleaginose e da 
biomasse  di origine agro forestale. 
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aa) % territorio coperto da banda larga  
 
La Regione Toscana, grazie al via libera ottenuto dalla Commissione Europea (Aiuto di Stato n. 246/2006) ha 
promosso un avviso per la concessione di contributi finanziari per la “Diffusione dei servizi di banda larga, 
nelle aree del territorio regionale Toscano che non sono raggiunte dal servizio di connettività a causa del 
fallimento del mercato”. L’iniziativa ha lo scopo di abbattere significativamente, nel periodo 2007-2010, il 
digital divide presente sul suo territorio, con l’obiettivo di raggiungere con la Banda Larga anche quelle aree 
rurali e marginali nelle quali per cittadini e imprese il servizio non è disponibile. La Regione Toscana, con 
decreto 6566/2007 ha approvato la graduatoria degli operatori di telecomunicazione aggiudicatari. Per la 
Provincia di Arezzo il soggetto individuato è Eutelia Spa, che dovrà quindi occuparsi della copertura dei 
territori sprovvisti di Banda Larga nel territorio aretino. 
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2.3 Analisi socio-economica 
Il territorio di competenza del Gal Appennino Aretino si estende su una superficie 

complessiva di 2542,53 Kmq, ripartito su 32 Comuni di cui 2 parzialmente inclusi nell’area 

Leader, con una popolazione residente di oltre 160.000 abitanti al 2009. Le aree 

interessate sono: Casentino è un bacino compreso fra la dorsale del Pratomagno a Sud e 

quella del Falterona a Nord costituito da tipiche colline a struttura mista che si sviluppano 

fino al fondovalle. Nella fasce medio-basse il territorio presenta un sistema insediativo di 

tipo poderale organizzato intorno a pievi, castelli e piccoli nuclei urbani. Nelle zone più 

montane i coltivi terrazzati aggregati ai piccoli centri formano con questi isole interne al 

bosco a testimonianza di uno stretto rapporto fra popolazione e bosco stesso. Valtiberina 

Toscana è l’estremità settentrionale della fossa tettonica del Tevere delimitata dall’Alpe di 

Poti e dall’Alpe della Luna. Si ritrovano fondovalli stretti come nell’Alta Valle del Tevere o 

terrazzati nella Valle del Foglia e dell’Afra o più ampi invece nella Valle del Sovara e del 

Cerfone. Le zone pianeggianti sono limitate alla pianura del Tevere dove si hanno i centri 

urbani maggiori. L’abbandono della coltura promiscua a favore di quella industriale ha 

portato talvolta l’eliminazione delle terrazze. I coltivi di montagna in Valtiberina sono 

peculiari: le vallate del Marecchia e del Presale sono caratterizzate da prati-pascoli poiché 

l’economia di queste zone è basata sulla zootecnia. Pratomagno area montana e 

boschiva, poco abitata limitrofa al Valdarno Superiore, il sistema insediativo è articolato 

in piccoli borghi e castelli, la caratteristica predominante è l’oliveto terrazzato nella fascia 

più alta mentre nella fascia più bassa si trova il sistema poderale fatto di ville e vocato alla 

viticoltura. L’oliveto terrazzato è il sistema territoriale prevalente dell’intera provincia se si 

esclude la Valtiberina. Val di Chiana è caratterizzata da una pianura di fondovalle 

ottenuta con le opere di bonifica e la costruzione del Canale Maestro della Chiana che si 

congiunge all’Arno. Composta da campi organizzati a maglie ampie con coltivazioni 

prevalenti di seminativi sostituiti in collina da oliveti terrazzati. L’area della montagna è 

organizzata con il sistema poderale e l’agricoltura è di tipo tradizionale anche se non 

mancano fenomeni di abbandono dei coltivi sostituiti da arbusteti e bosco. L’area di 

competenza del Gal è una realtà territoriale caratterizzata essenzialmente da aree 

montane marginali che dagli anni 60 in poi hanno subito il fenomeno dello spopolamento e 

aree rurali dove si sono concentrati nel tempo la maggior parte degli insediamenti 

produttivi e residenziali. Dall’analisi dei dati statistici si osserva che la tendenza allo 

spopolamento sembra essersi arrestata negli ultimi 10 anni ed in molti casi addirittura 
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invertita anche grazie all’ingresso o regolarizzazione di cittadini extracomunitari. I tassi di 

natalità sono bassi e si accompagnano all’invecchiamento della popolazione che contava al 

termine del 2008 il 22,73% di individui con più di 65 anni e – tra questi – oltre l’11% con 

più di 75. Questo fenomeno appare ancora più evidente nei comuni più piccoli e periferici 

del territorio dove la popolazione ultrasessantacinquenne supera anche il 30% della 

popolazione residente. Nei medesimi centri i giovani nella fascia di età 0-14 scende spesso 

sotto il 10% rispetto alla media del territorio che si assesta al 12,56% e conferma la 

tendenza delle nuove famiglie a migrare verso i centri di fondovalle e/o più popolati.. La 

densità abitativa è in generale molto bassa e comunque quasi sempre inferiore al dato 

regionale. A seguito di queste variazioni demografiche si osservano nel territorio del Gal 

fenomeni quali redistribuzione della popolazione, variabilità di modelli insediativi e di 

sviluppo. L’indice di dipendenza conferma ulteriormente questo fenomeno (Cfr. Tab. c)) 

con valori mediamente vicini al 60% e picchi che salgono sopra il 70%. Tali fenomeni sono 

ancor più significativi nelle aree caratterizzate da scarsa densità abitativa e vi si 

accompagnano spesso situazioni di abbandono e degrado che richiederebbe una generale 

riqualificazione e la creazione di idonee infrastrutture di supporto tali da garantire la 

permanenza della popolazione. Ciò si dimostra tanto più necessario anche in 

considerazione delle caratteristiche della popolazione residente ubicata in larga parte in 

centri abitati e nuclei abitati al di sotto dei 3000 abitanti ed inoltre con poco meno del 

20% della popolazione che risiede in case sparse (oltre ad oltre il 20% della popolazione 

residente in case sparse (Cfr. Tab. b)). Queste caratteristiche demografiche e territoriali si 

ripercuotono in maniera più significativa sulle fasce deboli della popolazione quali giovani, 

anziani ed immigrati che vive nelle nostre aree rurali e che non sono oggi supportate  da 

una idonea rete di strutture e servizi territoriali di aggregazione che permetterebbero loro 

di non essere penalizzati pur continuando a vivere nelle aree periferiche. Passando al 

quadro macroeconomico, anche il territorio aretino come il resto della Toscana e non 

solo, sta attraversando una delle crisi più difficili della sua storia con una flessione della 

produzione che non sembra volersi arrestare e che è stimata ancora in diminuzione fino a 

tutto il 20102, non confermando i segnali di ripresa registrati nel biennio 2006-2007 che 

avevano rallentato fin dal quarto trimestre del 2007. La speranza che i risultati conseguiti 

negli anni precedenti potessero rappresentare l’avvio di una nuova fase espansiva che si 

stabilizzasse su tassi di crescita del PIL più sostenuti è stata in parte vanificata dalle 
                                                 
2 Fonte: CCIAA di Arezzo – Rapporto 2009 sullo stato dell’economia della Provincia 
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conseguenze dello sgonfiamento della bolla immobiliare statunitense, i cui effetti 

potrebbero protrarsi più a lungo del previsto, investendo Europa e Italia. Allo stesso 

tempo, l’aumento del prezzo del petrolio, e più in generale delle materie prime, incide in 

un modo significativo sui costi delle imprese manifatturiere accentuando le tensioni 

inflazionistiche, frenate solo in parte dall’ulteriore rafforzamento dell’euro. La produzione 

industriale aretina ha registrato un progressivo rallentamento dove la frenata nel comparto 

manifatturiero è imputabile soprattutto all’andamento negativo dei settori tessile-

abbigliamento ed orafo-argentiero, branche che non sono mai uscite completamente 

dall’andamento recessivo, soprattutto a causa della riduzione degli ordinativi esteri, e con 

le imprese medie e piccole che evidenziano maggiore sofferenza. Alcuni settori – pur in 

calo - riescono invece a mantenere performance positive: tra questi il settore pelle-cuoio, 

l’industria alimentare, la meccanica ed il comparto legno-mobilio.  

Con riferimento alla dimensione aziendale sono le piccole imprese ad aver subito il più 

forte arretramento accentuato soprattutto dal non brillante andamento della componente 

artigiana con un decremento di fatturato ed addetti (- 1,4% nel 2008). Anche il commercio 

ha mostrato segni di rallentamento ma concentrati nella piccola e media distribuzione 

mentre la grande distribuzione ha segnato fatturati in aumento e perciò in controtendenza 

con le realtà microimprenditoriali. I dati confermano il significativo rallentamento 

dell’economia e la persistenza della debolezza della dinamica della domanda interna. Il 

commercio estero, rappresenta uno dei principali indicatori dell’economia aretina che ha 

sempre avuto forte propensione all’export e che ha perso progressivamente terreno 

condizionato prevalentemente dalla componente dell’oreficeria e metalli preziosi in quanto 

il contributo delle altre componenti è positivo. Come riflesso della situazione sopra 

descritta uno dei tradizionali punti di forza dell’economia aretina, l’occupazione, ha perso 

negli ultimi anni la sua brillantezza. Le indagini hanno mostrato una tendenza all’erosione 

della base occupazionale con incremento dei tassi di disoccupazione ed un massiccio 

ricorso, dal 2008 in avanti, alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria 

oltre che, da maggio 2009, alla cassa integrazione in deroga adottata per far fronte alla 

situazione di crisi da parte servizio lavoro della Regione Toscana. A quest’ultimo 

provvedimento dalla sua istituzione e fino al 19/01/2010 nel territorio aretino hanno fatto 

ricorso 1050 unità aziendali richiedendo l’accesso al provvedimento per 3509 lavoratori3. 

                                                 
3 Fonte: Provincia di Arezzo 
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I fallimenti nel 2008 sono aumentati del 14,3% rispetto all’anno precedente e 

concentrati soprattutto nel settore commercio e manifatturiero.  

La debolezza strutturale dell’economia aretina ha origine nelle specializzazioni produttive 

tradizionali, nella dimensione di impresa molto sbilanciata verso il basso ed un complesso 

di competenze degli imprenditori molto centrate sull’aspetto produttivo. 

Le difficoltà in termini di crisi aziendali e conseguente disoccupazione sta originando una 

generalizzata contrazione dei consumi e difficoltà, per le imprese che rimangono in attività 

e/o neocostituite, a dare impulso a nuovi investimenti tesi a sviluppare, qualificare e 

consolidare l’attività d’impresa e garantire una adeguata offerta di prodotti e servizi nelle 

aree rurali anche attraverso processi di aggregazione e valorizzazione delle risorse 

endogene. L’intervento di organismi pubblici in grado di dotare i centri abitati di servizi  

alle attività commerciali, turistiche e artigianali sarebbe in tal senso un volano allo sviluppo 

delle aree rurali. Va inoltre tenuto conto della vocazione delle nostre aree per un turismo 

di nicchia in cerca di natura, piccole emergenze culturali e possibilità di compiere 

esperienze enogastronomiche. Questo settore, pur in una situazione di crisi economica, dal 

2006 al 2008 ha subito alcune oscillazioni ma tenuto sostanzialmente in termini di 

presenze turistiche (Cfr. Tab. h)), circostanza che rende necessario porre le condizioni per 

la crescita delle imprese esistenti e la creazione di nuove microimprese turistiche anche 

favorendo lo sviluppo di infrastrutture di supporto. In tal senso appare strategicamente 

importante la promozione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità anche 

mediante processi di integrazione innovativa di filiera. Di centrale importanza anche 

interventi tesi a recuperare e migliorare le emergenze culturali del territorio così come tutti 

i processi di promozione ed implementazione di servizi in grado di attrarre verso il 

territorio Leader flussi turistici e supportarli nella fruizione dell’offerta naturale, 

enogastronomia, culturale e turistica in genere. 

2.4 Analisi settoriale 

L’agricoltura dell’area del Gal è stata colpita da grave crisi delle piante industriali il cui 

fenomeno più evidente è l’azzeramento della barbabietola legato alla sorte del locale 

zuccherificio. Il settore primario è nel pieno di un processo di riorganizzazione che i 

mutamenti di indirizzo della politica europea ed il confronto sempre più duro con la 

concorrenza internazionale rendono urgente. Viene confermata la crescita dei terreni a 

riposo soprattutto nelle zone marginali e permangono problemi quali la frammentazione 
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produttiva e il ricambio generazionale. La prevalenza delle aziende sono a conduzione 

familiare ma non mancano energie imprenditoriali pronte a raccogliere la sfida attraverso 

la diversificazione produttiva che comprenda settori innovativi ed il rafforzamento 

commerciale dei punti di eccellenza dell’area. Nel territorio del Gal aumentano le imprese 

agricole che si adeguano in senso multifunzionale portando avanti una politica aziendale 

sempre di più intrecciata con quella ambientale, sanitaria e sociale oltre alla funzione di 

presidio del territorio. Per brevità di esposizione tralasciamo l’analisi dei comparti produttivi 

agricoli richiamando però due aspetti emersi sia dall’ esperienza fatta con la 

programmazione 2000/2006 che risultanti dagli esiti della conferenza agricola provinciale 

del 2006 e anche dalle politiche di programmazione del territorio: 

- promuovere la qualità delle produzioni agricole (DOC, DOCG e IGT), delle 

produzioni agro-alimentari (DOP e IGP) e delle produzioni biologiche o da 

agricoltura integrata ma anche la qualità della promozione e della comunicazione di 

questi prodotti che fanno emergere il territorio; 

- rafforzare le filiere agricolo-forestali poiché solo la partecipazione dei produttori alle 

diverse fasi della filiera può consentire di massimizzare il valore aggiunto dei 

prodotti e di conseguenza il reddito dei produttori di base pur considerando le 

opportunità offerte dal mercato locale e quelle della grande distribuzione quando 

sensibile alle nostre produzioni. 

L’Osservatorio regionale  dell’artigianato  ha evidenziato nel 2008 un panorama 

dominato dal segno negativo:, la provincia di Arezzo, con una diminuzione del 6,8%4 si 

colloca fra le province meno penalizzate. Il complesso del manifatturiero è quello che 

presenta il risultato più critico (-7,2%), seguito dal settore edile (-6%) e da quello dei 

servizi (-4,4%). A livello distrettuale, a livello di specializzazioni distrettuali, soffrono in 

particolare quello orafo di Arezzo, con una flessione di fatturato dell’11,6% e quello 

dell’abbigliamento-tessile-maglieria del Casentino che perde il 6.3%. Sostanzialmente 

stabile il distretto calzature – concia – pelletterie del Valdarno (-0,1%).  

Negli ultimi anni il settore orafo presenta un segno negativo: il numero delle imprese 

attive a fine 2007 si assesta a 1.441 unità con una flessione sull’anno precedente del 3,9% 

e 59 aziende in meno. Le aziende orafe, che sono diffuse nel territorio del Gal con maggior 
                                                 
4 Fonte: CCIAA di Arezzo - Rapporto  2009 sullo stato dell’economia della provincia 
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concentrazione in alcune zone, contribuiscono a costituire il polo aretino composto da 

numerose imprese rispetto ad esempio al polo vicentino (860) a fronte di un export 

all’incirca della stessa entità. E’ presumibile che le circa 600 aziende aretine in più con 

livelli produttivi simili a quelli vicentini siano soggette a ulteriori potenziali 

ridimensionamenti che potrebbero produrre anche concentrazione aziendale. 

Dal “rapporto 2009 sullo stato dell’economia della provincia redatto dalla Camera di 

commercio di Arezzo” si evincono dati interessanti anche  dell’export provinciale, relativo ai  

prodotti dell’oreficeria e quello dei metalli preziosi e semilavorati, che risultano  in negativo 

nel quarto trimestre (rispettivamente -7,5% il primo e -21% il secondo) riuscendo a 

restare comunque in area positiva nei dati medi dell’anno 2008 (+0,2% il primo e +11,2% 

il secondo). Si tratta in ogni caso di risultati condizionati in modo rilevante dalla 

componente del prezzo della materia prima utilizzata. A titolo esemplificativo basti 

considerare le variazioni subite dal prezzo dell’oro nei periodi considerati: +12% nel quarto 

trimestre e +17% nell’anno 2008 nelle quotazioni in Euro. La difficile congiuntura non è 

però un fenomeno caratteristico del solo settore orafo aretino, ma interessa anche gli altri 

poli produttivi: Vicenza cede il 4,5% nel quarto trimestre ed il 13,6% a livello annuo, 

mentre Valenza si spinge addirittura a -30,1% nel quarto trimestre ed a -16,2% a livello 

annuo. Per tutti i distretti orafi il mercato americano ha presentato pesanti flessioni negli 

scambi, mentre al contrario alcuni Paesi hanno permesso di contenere le perdite, in 

particolare gli Emirati Arabi. I flussi aretini sembrano sempre più orientati verso dei Paesi 

che costituiscono, oltre che dei mercati di sbocco finale, degli importanti snodi di 

commercializzazione per intere aree geografiche. 

Anche il sistema moda  fatta eccezione per il pelli- cuoio presenta delle flessioni piuttosto 

marcate. Ed essendo un pilastro anche per l’export aretino il segno negativo si fa sentire in 

modo maggiore: a cominciare dal tessile maglieria (-13,8% nell’anno 2008) per passare 

all’abbigliamento  (- 13,1 nell’anno 2008) e per finire con il pelli-cuoio (-15% nell’anno 

2008)5. All’interno di quest’ultima voce si difende meglio la pelletteria  mentre continuano  

a perdere terreno le calzature. 

Il vasto settore del commercio ha mostrato segnali di rallentamento anche per la 

crescente incertezza avvertita dalle famiglie che si riflette in maniera diretta in una minor 

                                                 
5 Fonte: CCIAA di Arezzo - Rapporto  2009 sullo stato dell’economia della provincia 
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propensione all’acquisto. In particolare il commercio al dettaglio6 ha subito nel nostro 

territorio una flessione negativa rispetto al risultato regionale lievemente positivo. La 

flessione è dovuta alla piccola (-4,5%) e media (-3,6%) distribuzione, mentre nella grande 

distribuzione le vendite crescono del 2,1%. Se indichiamo i supermercati,  ipermercati e 

grandi magazzini  la crescita sale al 3,3%. Crescono le vendite dei prodotti alimentari e 

diminuiscono abbigliamento, accessori e prodotti per la casa-elettrodomestici. 

I servizi presentano andamenti eterogenei in quanto da un lato ci sono specializzazioni in 

crescita (intermediazione finanziaria, attività immobiliari e servizi alla persona) dall’altro ci 

sono flessioni (trasporti e servizi informatici). Un’ulteriore considerazione va fatta sulla 

terziarizzazione dell’economia dell’area che ha raggiunto livelli elevati. Negli ultimi anni si è 

assistito ad una riorganizzazione del settore dei servizi per il consumo finale che ha 

consistito nella contrazione della rete commerciale destinata al consumo locale mentre 

sono cresciuti i servizi destinati alla domanda turistica. 

Il turismo  presenta  nel 20087 un deciso cambiamento di tendenza rispetto al 2007 ed in 

generale agli anni più recenti. Nell’arco dell’anno si sono verificate flessioni sia nel numero 

degli arrivi (-5,9%) che in quello dei pernottamenti (-2,5%). Le diminuzioni sono generate 

in prevalenza dalla componente nazionale, mentre i turisti stranieri, pur presentando un 

calo nel numero degli arrivi (-3,2%), aumentano invece i pernottamenti (+2,8%) grazie ad 

un incremento della durata media dei soggiorni. In deciso ridimensionamento i flussi 

relativi alle strutture alberghiere (-8,7% gli arrivi e -9% i pernottamenti), mentre al 

contrario crescono quelli delle strutture extra alberghiere (+1% gli arrivi e +4,9% i 

pernottamenti) che, fra l’altro, beneficiano di durate medie dei soggiorni molto più elevate 

del settore alberghiero (4,7 notti contro 2,1). 

Appaiono evidenti le ricadute degli investimenti effettuati con la programmazione 

territoriale in favore di eventi che facciano da volano per lo sviluppo del mercato turistico 

locale. I dati del 2007 infatti tenevano conto  dell’importante effetto attrattivo generato 

dalla mostra di  Piero della Francesca, ma è comunque vero che soprattutto nella fase 

finale dell’anno si sono fatte evidenti le conseguenze di un clima generale difficile. 

Il rapporto con i mercati internazionali assume un peso decisivo per il rilancio 

dell’economia locale. In questo senso vanno intercettate nuove opportunità e facilitato 
                                                 
6 Fonte: CCIAA di Arezzo - Rapporto  2009 sullo stato dell’economia della provincia 
7 Fonte: CCIAA di Arezzo - Rapporto  2009 sullo stato dell’economia della provincia 
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l’accesso ai mercati strategici, sostenendo l’evoluzione delle professionalità e delle 

strutture aziendali necessarie per gestire i rapporti con l’estero. La crescita dello spessore 

organizzativo delle imprese ed il rafforzamento dei settori innovativi insediati sul territorio 

rappresentano un altro fondamentale obiettivo. Il Gal deve ancora proporsi il massimo 

sfruttamento del valore aggiunto rappresentato dal nostro territorio, ricchissimo di valori 

culturali, artistici e ambientali da valorizzare con azioni rivolte al marketing, al turismo e ai 

prodotti locali.  

Infine le modifiche demografiche ed economiche intervenute nell’area richiedono di 

potenziare la capacità di programmazione e di utilizzo delle risorse del territorio. I 

cambiamenti sopra descritti portano occasioni di lavoro legate ai nuovi bisogni assistenziali 

(assistenza agli anziani) all’erogazione di servizi alla popolazione (sociali, culturali, di 

trasporto) ad interventi in campo ambientale.  

L’analisi della situazione economica dei singoli settori evidenzia la necessità di creare e 

sviluppare le microimprese artigiane commerciali e turistiche. Oggi infatti le nostre aree 

mostrano piccole realtà produttive – spesse condotte a livello familiare - che faticano ad 

introdurre innovazioni e dare un significativo impulso allo sviluppo delle attività aziendali.  

Le microattività – specie in ambito produttivo – soffrono inoltre una scarsa propensione al 

ricambio generazionale. A livello commerciale la maggiore criticità è legata alla chiusura 

dei piccoli esercizi, specie quelli ubicati nei piccoli centri marginali, i quali sopportano con 

difficoltà la concorrenza della grande distribuzione rispetto alla  quale non hanno idonei 

strumenti per sostenere la concorrenza. Questa situazione negli ultimi anni ha portato alla 

cessazione di molti piccoli esercizi commerciali spesso con un impatto negativo anche in 

termini socio-territoriali dal momento che ha portato con sé situazioni di abbandono dei 

centri storici con conseguente rischio di degrado degli stessi. In tal senso sarebbero perciò 

auspicabili interventi tesi a favorire la creazione e riqualificazione degli esercizi commerciali 

nei piccoli centri territoriali. Questi interventi favorirebbero anche lo sviluppo del turismo 

rurale che porta utenti interessati a fruire a livello culturale, naturalistico ed 

enogastronomico di un territorio, tutte emergenze di cui l’area Leader del GAL Appennino 

Aretino è ricca. Questo settore ha infatti evidenziato negli ultimi anni una discreta tenuta 

pur evidenziando alcune criticità da affrontare quali il ridotto dimensionamento delle 

strutture ricettive cui si accompagna una certa difficoltà a organizzarsi in rete ed un 
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problema mai risolto nel territorio del GAL quale la forte stagionalità delle presenze 

turistiche tutte concentrate nei mesi estivi. 

L’impulso della parte economica privata sarebbe centrale per mantenere il presidio del 

territorio, dare impulso all’occupazione e favorire il mantenimento della popolazione locale. 

Una reale strategia di sviluppo dovrebbe però essere adeguatamente supportata ed 

accompagnata da interventi di interesse collettivo da parte degli Enti territoriali che 

possano migliorare la qualità della vita della popolazione rurale attraverso il miglioramento 

e recupero delle infrastrutture, la creazione di servizi  alla popolazione e la promozione 

complessiva dell’area Leader. 

 
3 Scelte effettuate nella programmazione dell’IC Leader Plus 2000-2006 
 
Il Piano di Azione Locale  del Gal Appennino Aretino è stato approvato in data 03 giugno 

2002 con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 545. Nella redazione del programma 

il GAL Appennino Aretino ha individuato una strategia di sviluppo del proprio territorio in 

base alle seguenti priorità generali e trasversali: 

1. Individuazione di metodi e tecnologie innovative per migliorare la qualità e la 

competitività dei prodotti e dei servizi (Tema Principale);  

2. Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali (Tema Secondario);  

3. Valorizzazione dei prodotti locali (Tema Secondario);  

Le STRATEGIE collegate ai tematismi prescelti sono le seguenti: 

I) sostegno al sistema produttivo e al settore pubblico per l’innovazione ed il 

miglioramento qualitativo (tema A); 

II) sostegno al sistema produttivo e al settore pubblico per la diminuzione dell’impatto 

ambientale delle attività interessate(tema A); 

III) attivazione e consolidamento di metodi innovativi di valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti locali, compresa la promozione (tema C);  

IV) attivazione e consolidamento di servizi per la popolazione locale (tema B); 

VI) miglioramento della conoscenza e della fruizione delle risorse ambientali e 

culturali   (tema B). 

Dette strategie ed obiettivi di carattere generale sono state perseguite attraverso il 

finanziamento di alcune Azioni.  Azioni destinate ad operatori privati:  Azione 1.1 

“Aiuti alle imprese per l’innovazione di processo e di prodotto finalizzata al miglioramento 
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qualitativo dei prodotti e dei servizi forniti”; Azione 1.2 “Aiuti alle imprese operanti per la 

riduzione dell’impatto ambientale delle attività interessate mediante processi innovativi”. 

Azioni destinate ad Enti Pubblici :Azione 2.1 “Aiuti agli Enti pubblici per l’innovazione 

di processo ed il miglioramento qualitativo dei servizi forniti”; Azione 2.2 “Interventi di 

rilevanza pubblica per la protezione delle risorse ambientali” Azione 2.3 “Iniziative di 

rilevanza pubblica di valorizzazione e promozione dei prodotti locali”; Azione 2.4 

“Interventi di rinnovamento e miglioramento di centri abitati”; Azione 2.5 “Miglioramento 

della conoscenza e della fruizione delle risorse ambientali e culturali” 

L’unica modifica sostanziale intervenuta rispetto a quanto programmato è stata 

l’annullamento dell’azione 1.3 “Azioni di attivazione e consolidamento di metodi innovativi 

di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali, compresa la promozione”. Tale 

azione, benché interessante e necessaria per le categoria economiche del territorio  si è 

dimostrata di difficile attuazione. Per questo le risorse ad essa assegnate € 535.050,00 

sono state destinate alle Azioni 1.1 e 1.2  per le quali il Gal aveva ricevuto  così tante 

richieste da avere graduatorie  con domande ammesse ma non finanziate per carenza di 

risorse. 

 

Nella tabella seguente si sintetizzano i risultati raggiunti per tematismo prescelto e per 
asse/misura 
 
Tematismo Azione Totale 

contributo 
Percentuale

Tematismo principale   
TEMA A 
Individuazione di metodi e tecnologie innovative per 
migliorare la qualità e la competitività dei prodotti e dei 
servizi 

  

 Azione 1.1  1.095.543,20 29%
 Azione 1.2 571.356,00 15%
 Azione 2.1 309.870,00 

 
8%

 Azione 2.2 257.731,80 7%
Totale per tematismo principale  2.234.501 59%
Tematismi secondari   
TEMA B 
miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali 
 

  

 Azione 2.4 745.007,70 20%
 Azione 2.5 220.240,24 6%
 Azione 2.6  
Totale per tematismo secondario B  965.247,94 26%
TEMA C 
valorizzazione dei prodotti locali, in particolare agevolando, 
mediante un’azione collettiva, l’accesso ai mercati per le 

Azione 2.3 120.000,00 3%
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piccole strutture produttive 
 
Totale per tematismo secondario C  120.000,00 3%
Totale per tematismi secondari B+C  1.085.247,94 29%
Cooperazione  464.745,67 12%
Totale Cooperazione  464.745,67 12%
Totale  3.784.495 100%
 

Nell’attuazione dell’IC Leader Plus il GAL Appennino Aretino ha ampiamente raggiunto gli 

obiettivi prefissati in quanto i risultati sono stati superiori al programmato. Tutti i territori 

dell’area LEADER, compresi quelli coinvolti per la prima volta, hanno risposto in maniera 

attiva, contribuendo al successo dell’Iniziativa tanto in termini di impatto che di risultato. 

Gli operatori privati di tutti i settori economici hanno risposto in maniera numerosa ai 

bandi emessi, con una maggiore adesione registrata nell’Azione destinata al finanziamento 

di progetti innovativi. Il numero di imprese raggiunte è relativamente importante, con 130 

PMI finanziate, oltre il 65% in più rispetto a quelle ipotizzate come valore obiettivo all’inizio 

del periodo di programmazione.  

Anche gli Enti pubblici del territorio hanno contribuito, grazie all’I.C. LEADER Plus, a 

realizzare interventi importanti per le rispettive aree. I Comuni dell’area hanno dimostrato 

particolare interesse per la misura destinata alla rivitalizzazione  dei piccoli centri abitati 

delle zone rurali, mediante la riqualificazione la tutela e la conservazione del patrimonio 

rurale. Gli organismi collettivi hanno invece privilegiato interventi d’area, destinati a coprire 

ambiti territoriali più ampi, con una particolare attenzione su misure a carattere 

ambientale o incentrate sulla valorizzazione delle produzioni tipiche e del patrimonio 

rurale. 

Il GAL è stato protagonista anche come capofila di due progetti di cooperazione 

interterritoriale incentrati sulla valorizzazione delle produzioni tipiche delle aree rurali e 

come partner di un progetto di cooperazione transnazionale teso a sviluppare la filiera 

foresta-legno-energia. Anche i progetti di cooperazione hanno contribuito in maniera 

positiva al raggiungimento degli obiettivi programmati, fornendo utili occasioni di scambio 

di buone prassi con altri operatori e territori rurali esterni all’area di riferimento. 

Elenco indicatori DocUP Leader Plus 
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Indicatori di Realizzazione fisica  
Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo* 

Valore realizzato 

Asse 1    
numero imprese destinatarie ultime  60 87 

 
numero imprese destinatarie indirette 
(nell’ambito dei consorzi, etc) 

30 0 

numero certificazioni di qualità acquisite 10 10 

Azione 1.1 

numero consulenze attivate 4 11 
numero aziende destinatarie ultime 18 43 
numero consulenze 2 2 
numero di locali ristrutturati/adeguati 2 2 
numero di progetti realizzati (distinti per 
impianti pilota energie rinnovabili/rifiuti 
urbani e industriali/acque reflue) 

2 16 (n. 15 impianti 
pilota, n. 1 acqua 

reflue) 

AZIONE 1.2  
 

numero di certificazioni acquisite 2 0 
numero enti destinatari ultimi 5 6 
numero soggetti privati du 0 0 
numero servizi innovativi introdotti o adeguati 
suddivisi per tipologia 

6 6 

numero certificazioni acquisite 0 0 
numero studi 1 2 

Azione 2.1 
 

numero cooperazione pubblico-privata 
realizzati 

0 0 

numero progetti finanziati 2 6 
numero progetti realizzati (distinti per 
impianti pilota energie rinnovabili/rifiuti 
urbani e industriali/acque reflue) 

2 6 (n. 0 impianti pilota 
energie rinnovabili, n. 

2  rifiuti  urbani e 
industriali, n. 2 acque 

reflue) 
numero di aree degradate ripristinate 1 2 
numero di certificazioni acquisite 0 0 

Azione 2.2 
 

numero di campagne di informazione 2 2 
numero  4 
numero   
numero   
numero   
numero   
numero   
numero   
numero   
numero   

 

numero campagne informative 5 4 
numero sedi 2 2 (n. 1 sede legale e 

operativa, n. 1 unità 
locale) 

numero personale del GAL  4 4 
numero animatori  3 4 

Misura 3 
 

numero consulenze specialistiche attivate  0 4 
ASSE 2    
Misura 1 Cooperazione 
interterritoriale 

numero progetti 2 2 

Misura 2 Cooperazione 
transnazionale 

numero progetti 1 1 
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Indicatori di risultato 
Tipologia di intervento 
 

Indicatori Valore 
obiettivo* 

Valore 
realizzato 

Asse 1 
   

Azione 1.1 numero nuove tipologie di processo, prodotto e 
servizio introdotte  

10 10 

Azione 1.2 
% di produzione interessata dai processi 
produttivi ecocompatibili nelle aziende 
destinatarie ultime 

30% 20% 

Azione 1.2 
numero nuove tipologie di certificazione 
ecocompatibile 

2 0 

Azione 2.1 Incremento servizi erogati dalle P.A. 3 3 
Azione 2.1 numero utenti 104.372 104.372 

Azione 2.1 % popolazione destinataria dei servizi innovati 
qualitativamente 

93% 93% 

Azione 2.2 numero centri rurali forniti da nuovi impianti 1 1 
Azione 2.2 numero utenti 81.779 81.779 

Azione 2.2 % popolazione destinataria campagne di 
informazione 

67% 67% 

Azione 2.3 numero nuovi prodotti creati e promossi 0 0 

Azione 2.3 numero imprese/associazioni coinvolte nelle 
azioni di promozione 

3 20 

Azione 2.3 numero centri rurali interessati 6 20 

Azione 2.4 % popolazione interessata a interventi di 
rinnovamento e miglioramento di centri abitati

95% 95% 

Azione 2.4 % frazioni  e piccoli centri riqualificati rispetto 
al totale frazioni e piccoli centri 

80% 80% 

Azione 2.5 numero incremento siti fruibili 3 3 
Azione 2.5 % interventi di recupero ambientale in aree SIC 20% 20% 

Azione 2.5 % di patrimonio  archeologico e architettonico 
extra urbano recuperato 

10% 10% 

Misura 3 Efficienza di attuazione finanziaria 
100% 100%  

ASSE 2    
Misura 1 Cooperazione 
interterritoriale 

numero partners 8 23 

Misura 2 Cooperazione 
transnazionale 

numero partners 4 11 

 
 
 
 
4 ANALISI DEI FABBISOGNI 
 
Punti di forza  Punti di debolezza 

Presenza  di numerosi piccoli centri e nuclei 
abitati  diffusi in tutta l’area 

Fenomeni di spopolamento  dei piccoli 
centri e delle aree marginali  

Importante presenza di cittadini stranieri  
sul totale della popolazione. 
 

Invecchiamento della popolazione non 
sufficientemente  compensato  da flussi 
migratori. 
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Presenza  di pregevole patrimonio artistico-
culturale, ambientale e naturale. 
 

Degrado patrimonio locale  e abbandono  
 

Elevata attrattività naturalistica, artistico, 
culturale e religiosa. 

Scarse infrastrutture  viarie e ferroviarie 
 

Presenza di numerosi siti  di interesse 
turistico (paesaggio - tradizione rurale e 
enogastronomia, rilevanza storico 
architettonica) 

Scarsa propensione  all’innovazione 
 

Aumento  dei flussi turistici nelle aree rurali  Dimensioni aziendali ridotte, scarso ricambio 
generazionale e scarsa integrazione fra 
settori 

Presenza di microimprese (agricoltura - 
artigianato – commercio - turismo) diffuse 
nel territorio.  

Ridimensionamento  dei diversi settori 
economici  
 

Presenza di produzioni di qualità legate alle 
caratteristiche del territorio 
 

Ridotto dimensionamento e scarsa 
competitività delle strutture ricettive   e dei 
servizi offerti 

Diversificazione produttiva e presenza di 
punte di eccellenza. 

Elevata stagionalità  dei flussi turistici 

Opportunità Rischi 

Migliorare la qualità della vita della 
popolazione residente  
 

Perdita competitività del sistema economico 
locale 

Rafforzare la coesione sociale e favorire 
l’integrazione. 

Diminuzione dell’occupazione  

Diversificare l’economia delle zone rurali per 
incrementare nuove opportunità di lavoro 
 

 
Marginalizzazione delle aree 

 
Sostenere la presenza di  microimprese per 
aumentare la competitività. 

 
Elevata stagionalità del turismo 

Favorire lo sviluppo di microimprese con 
propensione all’innovazione e 
all’integrazione fra settori. 

Concorrenza dei territori limitrofi 

Aumento  della domanda di turismo nelle 
aree naturali e nei parchi.  

Instabilità dei mercati internazionali 

Prossimità con territori  con forti attrazioni 
turistiche e culturali 

 

 

 

Segue poi l’elencazione dei fabbisogni pertinenti agli strumenti di sostegno attivabili dalle 

misure programmate e gestite nell’ambito dall’Asse 4 del PSR 2007/13. 

- consolidamento  del sistema economico e diversificazione economica; 
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- necessità di incrementare  l’offerta turistica di qualità; 

- necessità  di migliorare la qualità della vita: rafforzare i  servizi essenziali per 

l’economia e la popolazione rurale e offrire alle imprese quella rete  di 

servizi; 

- mancanza di infrastrutture per lo sviluppo  e la qualificazione  del sistema 

distributivo;  

- presidio del territorio e rivitalizzazione dei piccoli  centri abitati  delle zone 

rurali.  

 
5 OBIETTIVI 
 
Il Gal Appennino Aretino, alla luce dell’analisi dei fabbisogni dell’area,  ha  attivato  per il 

raggiungimento degli obiettivi sotto specificati, quattro temi catalizzatori. 

E’ stato individuato: come tema principale “Sostegno alla tutela, valorizzazione e 

riqualificazione del patrimonio rurale del territorio (culturale, naturale e dei piccoli centri 

abitati)” con l’assegnazione del 52,24% delle risorse (TEMA A), Il tema secondario è 

“Diversificazione dell'ambiente economico rurale” con il 26,43% delle risorse (TEMA C), e 

gli altri due temi,  attivati  con una dotazione finanziaria simile, sono:“Miglioramento della 

qualità della vita nelle zone rurali” con il 10,69% delle risorse (TEMA D)  e “Sostegno e 

promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l'utilizzazione 

di nuove conoscenze e nuove tecnologie” con il 10,63% delle risorse (TEMA B). 

Questi gli obiettivi individuati nella programmazione che giustificano l’attivazione dei 

tematismi sopra descritti:  

I.  “Migliorare  la qualità  della vita  nelle zone rurali  e promuovere la diversificazione  

dell’economia rurale”; (TEMA A 322 – 313/a); 

II. “rafforzamento del sostegno  alle popolazioni rurali”(TEMA A e D 321/a- 321/b – 

322 – 323/b); 

III.  valorizzare  l’ambiente e lo spazio naturale , sostenendo la gestione del territorio”  

con il fine di intervenire per la conservazione e la valorizzazione  del territorio  sia in 

termini di patrimonio  naturale ma soprattutto culturale; (TEMA A Misura 322 e 

323/B); 

IV. “mantenimento  e creazione  di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree 

rurali” (TEMA C 312a/312b 313b); 
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V. consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio  e sui mercati mediante la 

diffusione  dell’innovazione  e l’aumento della competitività; (TEMA B Misura 124); 

VI.  consolidamento  e sviluppo della qualità  della produzione agricola (TEMA B Misura 

124 - 133) 

 

Il tematismo principale è stato scelto perché consente  di accrescere la competitività delle 

imprese in quanto sostiene il loro radicamento sul territorio. E’ infatti  indispensabile 

attivare interventi/azioni volti  alla valorizzazione del territorio affinché questo possa offrire 

motivo di permanenza ed investimento alle imprese e alla  popolazione residente. La 

finalità è quella di rendere il contesto sociale più vivibile, offrendo quei servizi essenziali, di 

natura pubblica e privata, che rendono un paese o una zona gradevoli per viverci, 

indipendentemente dalla difficoltà logistica di abitare ed investire in una zona rurale 

rispetto ad una città. In questo contesto, si inseriscono in modo determinante per la 

programmazione del Gal Appennino Aretino,  le misure afferenti al TEMA A: la 322 e la 

323/b  ma è per questo che è stato altrettanto necessario attivare il tema D dove insistono 

le misure afferenti i “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione” ed il tema B 

“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” in modo da favorire 

l’insediamento nelle zone rurali di imprese destinate ad offrire quei servizi alla persona di 

cui la popolazione necessita per continuare a “vivere” certe aree lontane dalla città. 
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Attraverso la tabella che segue si riassumono le scelte effettuate e il relativo peso 
finanziario: 

Misura/Sottomisura/Azione Incidenza 

Tema/i catalizzatore/i attivata/e Spesa pubblica % 

313 a “Incentivazione di attività 
turistiche - Creazione di 
infrastrutture su piccola scala e 
commercializzazione di servizi 
turistici ed agrituristici” 

         275.000,00  7,73% 

323 b “Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale - Riqualificazione 
e valorizzazione del patrimonio 
culturale” 

      1.268.891,80  35,67% 

Sostegno alla tutela, valorizzazione e 
riqualificazione del patrimonio rurale 
del territorio (culturale, naturale e dei 

piccoli centri abitati) 

322 “Sviluppo e rinnovamento dei 
villaggi” 

      2.013.129,13  56,60% 

Totale       3.557.020,93  52,24% 

312 a “Sostegno alla creazione ed 
allo sviluppo di microimprese - 
Sviluppo delle attività artigianali” 

         600.000,00  33,33% 

312 b “Sostegno alla creazione ed 
allo sviluppo di microimprese - 
Sviluppo delle attività commerciali”

         600.000,00  33,33% 
Diversificazione dell'ambiente 

economico rurale  

313 b “Incentivazione di attività 
turistiche - Sviluppo delle attività 
turistiche” 

         600.000,00  33,33% 

Totale       1.800.000,00  26,43% 

321 a “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale -
Reti di protezione sociale nelle zone 
rurali” 

         310.106,77  42,59% 

Miglioramento della qualità della vita 
nelle zone rurali 

321 b “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale -
Servizi commerciali in aree rurali 

         417.944,53  57,41% 

Totale           728.051,30 10,69% 

124 “Cooperazione per lo sviluppo 
di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie nei settori agricolo e 
alimentare, e in quello forestale 

         300.000,00  41,43% 

Sostegno e promozione della 
competitività dei prodotti locali di 

qualità anche mediante l'utilizzazione di 
nuove conoscenze e nuove tecnologie 133 “Sostegno alle associazioni di 

produttori per attività di 
informazioni e promozione riguardo 
ai prodotti che rientrano nei sistemi 
di qualità alimentare” 

         424.098,86  58,57% 

Totale          724.098,86  10,63% 

Totale Generale        6.809.171,09  100,00% 

 
6 STRATEGIE 
Orientamento Strategico Comunitario Asse 4: promuovere lo sviluppo delle capacità, 

l’acquisizione di competenze e l’organizzazione mirata allo sviluppo di strategie locali oltre 

che alla conservazione dell’attrattiva delle zone rurali per le generazioni future. 

Il sostegno dell’economia rurale attraverso la diversificazione e la rivitalizzazione del 

tessuto economico, da un lato, ed il miglioramento della qualità di vita delle popolazioni 

rurali, dall’altro, ben si prestano ad essere inquadrati in una strategia di intervento che 
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privilegi le zone la cui realtà sociale ed economica manifesta carenze strutturali evidenti, 

tali da richiedere un sostegno specifico per il loro sviluppo socio economico. 

La strategia del Gal Appennino Aretino ha previsto, alla luce dell’analisi socio-economica 

del territorio, di destinare il 60% delle risorse finanziarie a interventi per beneficiari 

pubblici ed il conseguente 40% ad interventi  per operatori privati, questo perché è stata 

rilevata che la mancanza infrastrutturale è uno dei motivi principali del ritardo nello 

sviluppo complessivo di questo territorio, che essendo marginale deve puntare 

economicamente su una riqualificazione  ed accessibilità dello stesso. Inoltre considerato 

che il tessuto socio-economico dell’area è composto, principalmente da micro e medie 

imprese, per lo più a gestione familiare, e che il 40 % delle risorse di questa prima fase di 

programmazione corrispondente  a € 2.716.000,00 è evidente si tratta  di una sfida 

impegnativa per gli operatori  economici anche per l’ingente cofinanziamento  degli 

interventi. Il Gal ha scelto di attivare  tutti e quattro i tematismi per attuare la massima 

integrazione possibile tra operatori del territorio. Ognuno è diventato di sostegno all’altro, i 

piccoli villaggi, i servizi sociali i centri commerciali naturali, il patrimonio culturale  da un 

lato, l’artigianato, il commercio, il turismo e l’agricoltura dall’altro.   

Il Gal Appennino Aretino, in un primo momento, aveva ritenuto di “separare” 

temporalmente la propria programmazione, alla luce proprio dell’analisi dei fabbisogni e 

con la finalità del raggiungimento di obiettivi durevoli nel tempo. 

Per questo la scelta strategica, così come approvata dalla DGRT n.392 del 18/05/2009, era 

stata quella di attivare nella prima fase i progetti destinati a beneficiari soggetti pubblici 

lasciando alla seconda fase gli interventi destinati ad operatori privati. Infatti la 

qualificazione ed il miglioramento della qualità della vita devono essere propedeutici agli 

interventi legati al “settore economico”. Un piccolo centro riqualificato e “rivissuto” ben si 

presta ad ospitare anche attività turistiche, artigianali e commerciali. Il Gal pertanto aveva 

previsto in questa prima fase attuativa di finanziare le azioni relative alla riqualificazione 

dei centri abitati, e più precisamente: 321a, 321b, 322 e 323b, che hanno un’importante 

dotazione concentrata nelle prime due annualità pari a  €1.664.614,53 la misura 322; € 

714.439,93 la misura 321(sottomisura a) e b)); € 1.070.632,79 la misura 323 (la 

sottomisura b). Questo permetteva che le risorse destinate ai soggetti di diritto pubblico 

nelle prime due annualità pari a €  3.449.687,25 avrebbero consentito  una forte visibilità 

della riqualificazione territoriale. Basti pensare a titolo di esempio che nella precedente 

programmazione Leader Plus le risorse complessivamente destinate agli Enti pubblici sono 
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state di  circa € 1.619.000,00. Nelle annualità successive, invece erano stati  programmati 

i finanziamenti per gli operatori privati, che a quel punto si sarebbero trovati  ad 

incrementare e coadiuvare la riqualificazione già in atto e che a questo punto avrebbero 

dovuto migliorare la vivibilità di ciascun settore economico e quindi  l’attrattiva del 

territorio,  infatti la misura 312 € 1.200.000,00 per commercio e artigianato;  la misura 

313 ( azioni a) e b) € 875.000,00 per il turismo, la misura 411 (comprensiva della 124 e 

133) per la  competitività € 724.098,86.  

Rispetto a questa programmazione, approvata dalla DGRT n. 392 nel maggio 2009, il 

ritardo nell’attuazione dell’Asse 4, ha portato ad una rivisitazione della tempistica, infatti 

nel luglio 2009, visti gli atti regionali che accorpano, posticipando in tre annualità 

l’attuazione della misura 41, il Gal Appennino Aretino rivede il proprio piano finanziario, 

assegnando le risorse a tutte le misure fin dalla prima annualità diventata il 2010, sia ad 

operatori privati che enti pubblici. La programmazione però subisce un ulteriore 

aggiornamento a seguito di osservazioni e aggiornamenti richiesti dalla Regione Toscana 

alla SISL nel febbraio 2010. Nell’occasione, il Consiglio di Amministrazione, alla luce di 

cambiamenti apportati nelle diverse versioni del PSR, sia a livello di misure, caso 

esemplare la n 322, che nell’ammissibilità delle spese vedi l’IVA, decide per garantire la 

spendibilità delle risorse, per gli Enti pubblici l’innalzamento della contribuzione al 100%. 

Tale modifica può garantire un’agevolazione più volte richiesta dagli Enti che non 

vedendosi più riconosciuta l’ammissibilità dell’IVA subiscono una diminuzione della 

contribuzione a suo tempo pianificata. La contribuzione al 100% delle risorse può 

garantire al GAL Appennino Aretino una qualità dei progetti ed un livello di innovazione 

che diversamente non potrebbe realizzarsi.  

In modo particolare il tema principale insieme agli altri tematismi permetteranno di 

finanziare misure/azioni indirizzate a riqualificare: 

1. quei centri storici, zone A dei regolamenti urbanistici comunali, con la Misura 322 

che  prevede il sostegno ad interventi pubblici per la riqualificazione di piccoli centri 

interessati dal degrado finalizzati ad allestire spazi pubblici di servizio ed a 

riqualificare l’arredo urbano, inseriti in progetti complessivi volti a garantire le 

condizioni per la permanenza e la vitalità di tali centri. Il rinnovamento di tali centri, 

mediante la riqualificazione degli stessi, potrà favorire la permanenza dei residenti e 

l’ insediamento di persone provenienti da altre zone, in sinergia con il rafforzamento 

dei servizi essenziali alla popolazione, misura 321/a dove vengono incoraggiati 
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investimenti in strutture ad uso sociale e la creazione di spazi comuni ovvero per la 

riqualificazione dell’arredo urbano. 

2. quegli immobili di interesse culturale con la sottomisura 323b che interverrà a 

sostegno di interventi di restauro e valorizzazione di tale grande patrimonio 

presente nell’area del Gal,  ai fini della sua conservazione ed essenzialmente della 

sua pubblica fruizione  Il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e la 

tutela di siti di pregio paesaggistico. La realizzazione di studi e investimenti per la 

salvaguardia degli aspetti significativi e caratteristici del paesaggio rurale. 

3.  le aree di servizio e di accessibilità ai centri commerciali naturali con la 

sottomisura 321b finalizzata a dotare i centri abitati degli ambiti rurali di servizi che 

permettano alla popolazione locale di poter usufruire di un insieme organizzato di 

esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività 

artigianali e di servizio, aree mercatali, integrati da aree di sosta e di accoglienza e 

da sistemi di accessibilità comuni, migliorando così la qualità della vita nonché 

l’attrattività nelle zone interessate; 

4. quelle azioni volte al finanziamento  di servizi essenziali di protezione sociale 

(321a)  

Le misure sopra elencate, rispondono all’esigenza di rendere “vivibile” e di offrire  motivi di 

permanenza e presidio di queste zone rurali e marginali che sicuramente da questo punto 

di vista  incontrano maggiori difficoltà  rispetto a quelle delle città. 

In parallelo si prevede di finanziare  quelle misure intese a diversificare  l’economia  rurale, 

volte  principalmente agli operatori economici e allo sviluppo di microimprese  

1. sia per attività artigianali e  commerciali con le sottomisure 312a - 312b  

sviluppando quelle azioni volte ad incrementare nuove opportunità di lavoro, 

rafforzare la presenza di microimprese nel sistema economico rurale e quindi 

migliorare la qualità della vita della popolazione residente. In questa ottica è chiaro 

il contributo della misura al consolidamento del sistema economico e sociale dei 

territori rurali e, attraverso l’impulso alla diversificazione economica, alla loro 

vitalità, contrastando la tendenza al declino socioeconomico. La possibilità di 

sviluppare aziende in grado di offrire quei prodotti/servizi che nelle aree rurali 

mancano e che sono un indispensabile supporto per l’economia nonché per 

garantire soddisfacenti condizioni di vita; 
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2. che turistiche con la sottomisura 313a che  ha l’obiettivo di creare o 

incrementare l’offerta turistica nelle zone rurali, creando le condizioni per la 

crescita di imprese turistiche di piccole dimensioni anche attraverso il sostegno alla 

realizzazione di infrastrutture a favore del settore turistico ed in sinergia con la 

sottomisura 313b  finalizzata al sostegno ed alla qualificazione di strutture ricettive 

di piccole dimensioni con caratteristiche compatibili con le identità rurali e con le 

caratteristiche edilizie/architettoniche dei comprensori rurali interessati. 

Altre linee di finanziamento previste, più complesse dal punto di vista attuativo e che 

lanciano una sfida in modo principale al mondo agricolo sono quelle volte al miglioramento  

della competitività del settore agricolo e forestale con la Misura 124 intesa a ristrutturare e 

sviluppare il capitale fisico e a promuovere l’innovazione e con la Misura 133 finalizzata a 

migliorare la qualità dei prodotti agricoli sostenendo la diffusione delle informazioni e la 

promozione dei prodotti riconosciuti nell’ambito dei sistemi di qualità.  

L’area del Gal Appennino Aretino infatti, gode oltre che delle peculiarità ambientali e 

paesaggistiche anche di un’importante presenza di prodotti “agroalimentari di qualità”, 

quei sistemi di qualità, elencati  nella scheda della misura 132 quali: l’ Olio extravergine di 

oliva Toscano I.G.P , Prosciutto toscano D.O.P ; Pecorino Toscano D.O.P ; Vitellone Bianco 

dell’Appennino Centrale I.G.P; Marrone di Caprese Michelangelo D.O. P8; tra i Vini:D.O.C 

Cortona; D.O.C Pietraviva; D.O.C  Valdichiana; D.O.C Vin Santo Chianti; D.O.C Chianti. 

Inoltre, secondo l’elenco regionale dell’ARSIA aggiornato al 30 giugno 2009,  nell’area del 

Gal ricadono ben 89 operatori biologici sui 120 dell’intera Provincia. 

Con la misura pertanto si vuole, in sinergia con la programmazione territoriale, diffondere 

il consumo di questi prodotti, favorirne l’aumento del valore commerciale accrescendone il 

valore aggiunto  e cercando di espandere gli sbocchi del  mercato. Un mercato che oggi è 

rappresentato da quello locale il più significativo,  quello nazionale rivolto al Nord Italia  e 

quello internazionale del NORD Europa, dei paesi dell’est, Stati Uniti, Cina, India e Paesi 

Arabi. 

Il Gal, visto l’importante ruolo svolto dalla Provincia di Arezzo sulla promozione, si attiverà 

per massimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’azione evitando sovrapposizioni di attività.    

Inoltre sarà determinante anche il raccordo con Toscana Promozione che verificherà le 

bozze del materiale promozionale nel rispetto del Reg.Ce1698/2005 e 1974/06. 

                                                 
8 Il Marrone di Caprese Michelangelo è certificato DOP deve ancora essere inserito fra i prodotti abilitati al sostegno 
della misura 132 del PSR che è in fase di aggiornamento.   
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La scelta strategica sopra esposta rimane valida anche se il piano finanziario è stato 

adeguato conseguentemente alle scelte regionali di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 

Toscana (DGRT 621 del 20/07/2009)  
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6.1 Misure/sottomisure/azioni attivate 

In riferimento a quanto riportato al punto 5 e al punto 6, queste le 

misure/sottomisure/azioni attivate dal Gal Appennino Aretino:  

1) Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 

nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale  

2) Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e 

promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentari   

3) Sottomisura 312 a - Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - 

Sviluppo delle attività artigianali 

4) Sottomisura 312 b - Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - 

Sviluppo delle attività commerciali  

5) Sottomisura 313 a - Incentivazione di attività turistiche - Creazione di infrastrutture 

su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici  

6) Sottomisura 313 b - Incentivazione di attività turistiche - Sviluppo delle attività 

turistiche    

7) Sottomisura 321 a . Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Reti 

di protezione sociale nelle zone rurali   

8) Sottomisura 321 b - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - 

Servizi commerciali in aree rurali 

9) Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi  

10)  Sottomisura 323 b - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - 

Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale  
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6.1.1 Misura 431 
 

 2008 2009* 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALE 
Spese per il personale     46.600,00 146.700,009    144.000,00    145.000,00    145.000,00    150.000,00    150.000,00 927.300.00 
- di cui per attività di animazione ed acquisizione 
di competenze 

 
25.000,00 

 
66.900,00 

 
70.000,00 

 
70.000,00 

 
70.000,00 

 
72.000,00 

 
72.000,00 445.900,00 

Rimborsi spese (personale e amministratori)       5.250,00     4.900,00      13.500,00      14.000,00      14.000,00      14.700,00      14.700,00 81.050,00 
Spese per formazione e aggiornamento del 
personale                -        0,00        4.000,00        4.500,00        4.500,00        5.000,00        5.000,00 23.000,00 
Acquisto o noleggio attrezzature          630,00       315,00        5.000,00        5.000,00        5.000,00        5.000,00        5.000,00 25.945,00 
Spese gestionali (assistenza tecnica,  utenze, 
rappresentanza, oneri diversi di gestione)       3.900,00 14.980,00 18.409,78      20.000,00      20.044,20      21.335,00      21.335,00 120.003,98 
Spese amministrative (oneri, tributi, diritti, notaio, 
imposte e tasse)       1.820,00       1.020,00 5.500,00        6.500,00        6.500,00        7.000,00        7.000,00 35.340,00 
Commissione di Accertamento finale                -           0,00      11.500,00      11.500,00      11.500,00      11.500,00      11.500,00 57.500,00 
Spese per consulenze specialistiche (notaio, 
sindaci, consul societaria, fiscale, redazione SISL, 
ecc.)     13.200,00     15.140,00      18.000,00      19.000,00      19.000,00      20.000,00      21.000,00 125.340,00 

- di cui collegio sindacale 
 

10.110,00 
 

10.140,00 
 

12.000,00 
 

13.000,00 
 

13.000,00 
 

14.000,00 
 

14.000,00 86.250,00 
- di cui consulenza fiscale, del lavoro, tenuta 
contabilità e redazione bilancio 

 
2.250,00 

 
3.995,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
6.000,00 

 
6.000,00 33.245,00 

Oneri bancari e assicurativi       3.200,00       4.770,00        9.500,00      10.000,00      10.000,00      11.000,00      11.000,00 59.470,00 
      74.600,00 187.825,00    229.409,78 235.500,00 235.544,20 245.535,00 246.535,00 1.454.948,98 
 
* I dati riferiti alle Misura 431 dell’esercizio 2009 sono stati assunti sulla base delle scritture contabili al 31/12/2009 ma al momento 
della revisione della SISL il Bilancio non è ancora stato approvato. 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Per il 2009 nelle spese del personale sono inseriti anche costi per emolumenti al personale dipendente riferiti ad arretrati dell’esercizio 2008 del Responsabile 
Tecnico Amministrativo. 
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La Deliberazione GRT n. 216/2008 ha assegnato al GAL Consorzio Appennino Aretino 

risorse pari a € 748.259,46 di contributo per la Misura 431 “Gestione dei Gruppi di Azione 

Locale, acquisizione di competenze”. L’attuazione del PSR 2007-2013 – Asse 4 “Metodo 

LEADER” impegnerà operativamente la struttura del GAL almeno fino al 31/12/2014. Nel 

prospetto previsionale di spesa sopra riportato, è evidenziata la stima dei costi che il GAL 

dovrà sostenere per l’attuazione del programma. In tal senso si è ipotizzato che le risorse 

necessarie nella seconda fase dovranno essere almeno pari a quelle assegnate nella prima 

fase per un costo totale per l’intero periodo di € 1.454.948,98, di cui €439.000,00 

destinate ad attività di animazione. Il 10% delle spese di funzionamento sarà coperto 

mediante cofinanziamento da parte dei soci del GAL. Il GAL ritiene comunque le risorse 

così stimate non sufficienti a coprire i costi che la società dovrà effettivamente sostenere 

per garantire l’attuazione del programma. Con riferimento all’organigramma il GAL 

Consorzio Appennino Aretino ha previsto di mantenere e valorizzare le professionalità 

sviluppate all’interno della struttura nelle precedenti fasi di programmazione, potendo così 

contare su una consolidata esperienza da mettere al servizio degli obiettivi da raggiungere. 

Eventuali ulteriori consulenze e/o collaborazioni saranno valutate sulla base delle necessità 

eventualmente emerse durante l’attuazione del programma. 

 
6.2 Carattere integrato della strategia 
 
Il Gal Appennino Aretino ha programmato la propria Strategia coerentemente con le 

necessità dei singoli territori rurali per migliorare l’efficacia delle risorse disponibili a livello 

locale. La Strategia è incentrata sui quattro temi catalizzatori contenuti nel PSR Regione 

Toscana, in quanto ognuno contribuisce in maniera significativa al raggiungimento degli 

obiettivi definiti nel presente documento consentendo il massimo livello di integrazione e 

sinergia con gli altri.  

Come già esplicitato nel precedente punto 6 infatti le misure sono state attivate tenendo 

conto che l’una è di completamento dell’altra e che ciascuna, in funzione dei soggetti 

interessati a cui è destinata nell’attuazione, svolge un ruolo fondamentale e determinante 

nel coinvolgimento dei diversi settori economici assicurando un carattere multisettoriale 

alla Strategia. 
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A partire da quanto emerso dall’analisi dei fabbisogni e dagli obiettivi precedentemente 

individuati, la scelta strategica è quella di promuovere lo sviluppo del territorio del Gal 

anche rafforzando le capacità e le potenzialità in esso presenti.  

Il territorio di competenza del Gal necessita principalmente di interventi a sostegno della 

diversificazione economica ed a supporto della qualità della vita pertanto l’aggregazione 

delle Misure attivate consente di contribuire allo sviluppo complessivo dell’area tramite: 

- il sostegno ad iniziative imprenditoriali anche non agricole (312a, 312b e 313b), 

informazione e promozione sui prodotti di qualità (124 e 133) e lo sviluppo di 

strutture ed infrastrutture di servizio (313a); 

- il sostegno alle popolazioni rurali con la creazione e il mantenimento dei servizi 

(321a e 321b) finalizzati al miglioramento della qualità della vita anche in termini 

sociali e commerciali unitamente allo sviluppo e riqualificazione del patrimonio 

rurale (323b e 322). 

La coerenza interna è dimostrata dalle correlazioni esistenti con le altre linee di 

intervento sul territorio e soprattutto dalla funzionalità delle scelte fatte rispetto allo 

sviluppo endogeno. Infatti tutte le misure attivabili con il metodo Leader avrebbero 

potuto perseguire gli obiettivi individuati, ma solamente quelle scelte a seguito di 

un’intensa animazione territoriale, finalizzata ad incoraggiare approcci innovativi e 

collaborazione tra operatori pubblici e privati, garantiscono lo sviluppo basato sulle 

risorse endogene dei territori rurali. In altri termini, potendo attivare un massimo di 

dieci misure, tra quelle previste nel PSR della Regione Toscana, il Gal ha selezionato le 

Misure sopra richiamate scartandone di conseguenza altre con lo scopo di integrarsi 

con la realtà circostante: 

- la Misura 321 c “Strutture di approvvigionamento energetico con impiego di 

biomasse agro-forestali”, tema sul quale avevamo lavorato con grande 

soddisfazione nella passata programmazione, non è stata attivata perché gli enti 

locali stanno realizzando impianti alimentati a biomasse con altri finanziamenti 

regionali; 

- la Misura 321 d “Reti tecnologiche di informazione e comunicazione” non è stata 

attivata in quanto è presente una sufficiente infrastruttura tecnologica a livello 

provinciale; 

- la Misura 323 b “Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale”, nonostante la 

sua importanza anche per accedere ai fondi del POR CReO FESR, sarà 
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eventualmente attivata nella seconda fase di programmazione perché è parso 

opportuno  concentrare queste prime risorse nella riqualificazione dei piccoli 

centri. 

Pertanto è possibile affermare che la Strategia è integrata e coerente anche con gli altri 

strumenti di pianificazione territoriale e con il contesto delle politiche locali di sviluppo. 

Ovviamente il Gal ha fatto di necessità virtù in quanto le risorse finanziarie pubbliche 

assegnate sono generalmente insufficienti alle esigenze rilevate a livello locale, perciò è 

stato indispensabile il raccordo con gli altri strumenti locali al fine di raggiungere una 

massa critica di interventi integrati che, mediante ottimizzazione delle risorse, possano 

consentire uno sviluppo sostenibile e massimizzare gli impatti generati sull’area Leader. 

Del resto l’Asse Leader è trasversale e, proprio perché programmato in risposta alle 

esigenze locali, fortemente coerente con le reali necessità dei territori. 

 
6.3 Innovazione e valore aggiunto 
 
La Strategia del Gal Appennino Aretino è stata elaborata  secondo la metodologia Leader, 

ovvero la programmazione è stata concertata  attraverso la partecipazione di operatori 

pubblici e privati nel quadro di partenariati economici a livello locale in modo da favorirne 

l’aggregazione allo scopo di dotare le comunità locali di strumenti di sviluppo autonomo 

che permettano la valorizzazione delle risorse endogene dell’area del Gal. 

Tale metodo innovativo  rappresenta un valore aggiunto alla programmazione e fornisce 

gli strumenti volti al rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale e un 

incremento della partecipazione locale per la definizione delle attività programmatorie . 

Che il Metodo Leader abbia rappresentato un alto livello di innovazione è dimostrato 

proprio dall’aver inserito all’interno del PSR oltre ad un’intera asse (l’Asse 4) anche la 

richiesta dell’applicazione di questa programmazione locale a  quasi tutte le restanti misure 

del PSR, con coinvolgimento attivo delle Province e Comunità montane nelle scelte 

operative, pur in un rigoroso quadro comune di coerenza. 

A dimostrazione di ciò il Gal Appennino Aretino ha partecipato attivamente al gruppo di 

lavoro sul Piano di Sviluppo rurale 2007-2013 Toscana istituito dalla Provincia di Arezzo. 

 

6.4 Cooperazione 
Il Gal Appennino Aretino nella programmazione IC Leader Plus ha attivato l’asse 2 

“Sostegno alla cooperazione interterritoriale  e transnazionale” ottenendo dei risultati 
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positivi sia dal punto di vista attuativo  che di ricaduta, le azioni messe in campo hanno 

permesso di consolidare partnariati che  hanno continuato “a vivere” indipendentemente 

dall’azione specifica delle linee di finanziamento Leader Plus. 

Sono infatti tutt’ora presenti nella programmazione dell’area, interventi volti alla 

valorizzazione e promozione del territorio ed i prodotti ad esso collegati, al fine di creare 

sinergie e di costruire un sistema di sostegno ai prodotti locali con metodi innovativi per le 

zone rurali interessate. In questa ottica si sono sviluppate iniziative  volte alla salvaguardia  

delle peculiarità di eccellenza  quali i “Mercatali”  e altre iniziative  volte a  sviluppare e 

valorizzare la filiera corta.   

Anche sulla misura di cooperazione pertanto è obiettivo del Gal Appennino Aretino quello 

di aumentare la qualità della vita e la prosperità economica nelle comunità rurali, 

incoraggiare e supportare gli attori rurali, abituandoli a pensare agli obiettivi di sviluppo a 

lungo termine per le loro aree. In tal senso viene sostenuta l'implementazione di strategie 

di alta qualità in grado di favorire lo sviluppo sostenibile ed integrato dell'area di 

intervento. 

Il Gal Appennino Aretino attualmente non ha definito progetti specifici ma solo individuato 

idee/proposte, in modo particolare per non disperdere  quanto faticosamente costruito 

nelle precedenti programmazioni. 

L’intenzione è quella di proseguire la collaborazione con i partnariati con cui abbiamo 

avuto un’esperienza positiva e pertanto il Gal è disponibile ad attivarsi per progettualità 

che saranno definite successivamente. 

Certamente le differenze fra le varie realtà italiane ed europee nei modi e nei tempi di 

attuazione sono state  uno dei maggiori problemi incontrati per l’attuazione delle misure 

legate nella cooperazione. A questo si aggiunge la carenza di informazioni essenziali per i 

Gal toscani al fine di condividere progetti  con altri partner (risorse, procedure e tempi …). 

Infine il Gal Appennino Aretino in un sistema di rete con  i Gal toscani, anche mediante 

ASSOgal Toscana, si impegnano: 

• ad incontrarsi ed approfondire le tematiche relative alla misura della cooperazione;  

• a valutare la disponibilità e l'interesse a partecipare reciprocamente a progetti di 

cooperazione; 

• ad ideare e realizzare reciprocamente nuovi progetti di cooperazione.  
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7 PIANO FINANZIARIO 
 
Si allegano a tal fine le tabelle finanziarie compilate in riferimento alla DGR n. 216/2008.  
 
8 DEMARCAZIONE, COMPLEMENTARIETÀ E SINERGIA CON ALTRI 
STRUMENTI PROGRAMMATICI 
 
Nel quadro della politica europea di coesione sono presenti diversi strumenti di 

programmazione comunitaria. Si tratta dei Fondi FESR, FEASR e FSE ai quali si affiancano 

altri interventi sostenuti da fondi nazionali e regionali con i quali incoraggiare le potenziali 

sinergie. 

Il Regolamento N. 1698/05 per il sostegno allo sviluppo rurale (Fondo FEASR) prevede più 

livelli di programmazione: Orientamenti Strategici Comunitari, Piano Strategico Nazionale e 

Programmi di Sviluppo Rurale e stabilisce che le azioni finanziate siano complementari e 

coerenti con quelle finanziate dai Fondi Strutturali, lo stesso si potrebbe dire per il 

Regolamento N. 1080/06 relativo al FESR. 

Il Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 ( Fondo FSE) raggruppa tutte le azioni a 

favore dello sviluppo delle risorse umane (istruzione, formazione e occupazione). Quindi il 

campo di azione del PSR (Fondo FEASR) è conseguentemente complementare in quanto 

condivide gli obiettivi del Fondo Sociale Europeo ma interviene promuovendo l’occupazione 

e la qualità della vita nelle zone rurali. 

Attualmente sono in corso di predisposizione numerose pianificazioni Regionali (Piani di 

settore) e Provinciali (Piani Territoriali di coordinamento, Piani di Sviluppo Socio Economico 

delle Comunità Montane, PASL, PLSR). Proprio per questo il Gal Appennino Aretino nella 

redazione della Strategia Integrata di Sviluppo Locale ha posto attenzione all’esigenza di 

distinguere quali operazioni siano finanziabili con uno strumento e quali con un altro, in 

particolare laddove ci sia la possibilità di ricorrere al sostegno di due o più di essi nello 

stesso ambito territoriale. Ciò è particolarmente evidente per alcune tipologie di operazioni 

gestite con il metodo Leader che possono teoricamente beneficiare del finanziamento del 

Gal e del POR CReO FESR. La complementarità e la sinergia della programmazione del Gal  

sarà garantita dall’applicazione dei “criteri di demarcazione con altri fondi” individuati in 

ciascuna Misura del PSR della Toscana a cui si rimanda, definiti in maniera coordinata dal 

PSR e dai POR FESR e FSE. Tali criteri riguarderanno la dimensione degli interventi, la 

tipologia di beneficiari, l’area interessata e la tipologia di approccio adottato.  
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Passando all’ applicazione a livello locale degli strumenti programmatici, un particolare 

cenno merita la metodologia adottata dalla Provincia di Arezzo nella predisposizione del 

Piano di Sviluppo Rurale Provinciale e del Patto per lo Sviluppo Locale. 

L’Assessorato all’Agricoltura della Provincia, a cui è affidato il compito di coordinamento 

della programmazione FEARS su tutto il territorio provinciale, ha formalmente costituito un 

gruppo di lavoro a cui partecipano le Comunità Montane e il Gal allo scopo di favorire 

l’integrazione fra i diversi strumenti ivi operanti al fine di aumentare l’impatto delle risorse 

disponibili nel territorio. Inoltre il Servizio Programmazione della Provincia ha effettuato la 

concertazione per l’aggiornamento del Patto per lo Sviluppo Locale della Provincia di 

Arezzo ai fini dell’allineamento agli strumenti di programmazione regionale in un’ottica di 

raccordo tra programmazione e pianificazione territoriale. 

Quindi se il PASL è lo strumento, di natura negoziale fra Regione ed Enti Locali, per il 

coordinamento e l’integrazione  delle rispettive determinazioni programmatorie e 

progettuali, di conseguenza  rappresenta  il contenitore progettuale a livello locale in 

grado di garantire coerenza e complementarietà tra gli interventi finanziati  sul territorio. 

In quest’ottica va vista l’articolazione di temi/obiettivi/misure della Strategia di Sviluppo del 

Gal Appennino Aretino. Infatti le risorse della SISL finanzieranno interventi in alcuni casi 

inclusi nel PASL in altri nei PSSE delle tre Comunità Montane. In altri termini le risorse 

dell’Asse 4 “Metodo Leader” da una parte sono destinate  a precise Misure, dall’altra 

consentiranno di amplificare l’impatto a livello locale.  

La tabella che segue sintetizza le correlazioni esistenti tra i diversi strumenti di 

programmazione che agiscono a livello locale. E’ stato evidenziato il collegamento tra gli 

obiettivi della Strategia del Gal Appennino Aretino e quelli del Patto per lo Sviluppo Locale 

(PASL)/ Piano Locale di Sviluppo Rurale (PLSR)/ Piano Territoriale di Coordinamento 

(PTCP) della Provincia di Arezzo contestualmente ai Piani di Sviluppo Socio Economici 

(PSSE) delle Comunità Montane Casentino, Pratomagno, Valtiberina e il POR CreO Fesr. 

Dall’esame attento della tabella emerge la coerenza della programmazione del Gal rispetto 

alla pianificazione provinciale e nel dettaglio la complementarietà, la sinergia e 

l’integrazione tra interventi che insistono sul medesimo territorio. In particolare si noti 

come gli obiettivi che si intende raggiungere con Misure destinate agli enti pubblici siano 

correlate con i temi della sostenibilità ambientale e qualità della vita mentre gli obiettivi 

relativi a Misure destinate alle imprese siano riferite alla competitività e sviluppo delle 

attività economiche in riferimento ai diversi strumenti.  Tanto che “l’Integrazione” tra le 
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diverse linee di intervento producono un’amplificazione delle risorse e aumentano l’impatto 

dei risultati. Ad esempio nel sistema delle infrastrutture del PASL gli interventi 

integreranno quelli relativi all’obiettivo  del miglioramento della qualità della vita essendo 

le infrastrutture viarie una delle necessità maggiori per le popolazioni e le aree rurali.  

. 
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COMPLEMENTARIETA' - SINERGIA- INTEGRAZIONE CON OBIETTIVI DELLA SISL 
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Migliorare  la qualità  della vita  
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popolazioni rurali (TEMA A/D);   C-I 

C-I-
S S S    C-I   

C-I-
S C-I-S     

C-I-
S   

C-I-
S 

C-I-
S C-I-S C-I-S   C-I-S 

Valorizzare ambiente attraverso 
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C-I-
S 

C-I-
S C-I-S C-I-S   C-I-S 

Mantenimento creazione di 
opportunità occupazionali e di 
reddito in aree rurali (TEMA C); 

C-I-
S C-I     S C-I    C- S     C-I C-I 

C-I-
S   

C-I-
S 

C-I-
S C-I-S   

C-I-
S   

Consolidamento e sviluppo 
aziende mediante diffusione  
dell’innovazione e l’aumento 
della competitività; (TEMA B ); 

C-I-
S C-I     S  C-I   C-S     C-I C-I 

C-I-
S   

C-I-
S 

C-I-
S C-I-S   

C-I-
S   

Consolidamento e sviluppo  
qualità della produzione 
agricola (TEMA B ) 

C-I-
S C-I     S  C-I   C-S     C-I C-I 

C-I-
S   

C-I-
S 

C-I-
S C-I-S   

C-I-
S   

Legenda 
C= Complementarietà : operazioni  previste da SISL che completano la programmazione locale 
S= Sinergia: operazioni  previste da SISL che svolgono analoga azione amplificandone i risultati  a livello locale 
I= Integrazione : operazioni  previste da SISL che aggiungono ulteriori azioni  aumentando i risultati a livello locale 
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9 PROCESSO CONCERTATIVO 
Il GAL Appennino Aretino ha effettuato incontri ed azioni informative sul territorio 

mediante contatto diretto con tutti gli operatori pubblici e privati. Ciò col duplice obiettivo 

di informare sulle opportunità prospettate dalla nuova fase di programmazione e di 

raccogliere i principali interessi e bisogni espressi da Enti e PMI dell’area, nella logica di 

una concertazione bottom up da sempre alla base della filosofia LEADER.  

In una prima fase sono state organizzate riunioni presso la sede del GAL e presso le sedi 

di alcuni soci del GAL, con l’obiettivo di illustrare le azioni potenzialmente attivabili nella 

Strategia che il GAL doveva definire. Successivamente sono stati incontrati singolarmente 

o in piccoli gruppi per settore di intervento, gli operatori e gli Enti. Le riunioni così 

organizzate hanno avuto carattere prettamente operativo ed hanno visto coinvolti anche i 

referenti tecnici dei singoli organismi. L’impostazione descritta ha permesso di 

comprendere in maniera precisa quali fossero le aree di interesse e le linee di intervento 

programmate dagli Enti così come le criticità e necessità espresse dagli operatori del 

settore privato. La fase descritta ha condotto alla definizione delle scelte strategiche fatte 

dal GAL in termini di tematismo, Misure, Azioni e loro dotazione finanziaria. 

Nell’ottica di una visione sistemica della programmazione il GAL è inoltre stato coinvolto ed 

ha attivamente partecipato alle riunioni del Gruppo di Lavoro (GDL) istituito dalla Provincia 

di Arezzo – Assessorato Agricoltura per l’implementazione del PSR 2007-2013 e 

comprendente oltre allo stesso Assessorato Agricoltura e al GAL, anche Comunità Montana 

Casentino, Comunità Montana Pratomagno, Comunità Montana Valtiberina.  

Di seguito si riporta una sintesi delle attività sviluppate dal GAL. Si precisa che nell’ambito 

di ciascuno incontro organizzato dal GAL, è stata predisposta documentazione a supporto 

dell’incontro da consegnare agli intervenuti (Documenti relativi alla Società “consorzio 

Appennino Aretino” Soc. cons. a r.l., Delibere RT riferite all’attuazione del PSR 2007-2013 

– Asse 4 “Metodo Leader”, Misure del PSR 2007-2013 attivabili dal GAL, Schemi e 

documenti di sintesi tesi a facilitare la comprensione delle Misure del PSR) 

 

Data Sede Oggetto della riunione Partecipanti alla riunione  

14/02/2008  Provincia di Arezzo  PSR 2007-2013 - presentazione 
territorio eligibile e istituzione 
Gruppo di Lavoro provinciale su PSR 

Enti Pubblici e Organizzazioni Private della 
Provincia di Arezzo 

20/03/2008 GAL “Consorzio Appennino 
Aretino” Soc. Cons. a r.l. 

Incontro di concertazione PSR 2007-
2013 Asse 4 “Metodo Leader” 

Enti pubblici soci e non soci del GAL 
inseriti in area eligibile.  

05/05/2008 GAL “Consorzio Appennino 
Aretino” Soc. Cons. a r.l. 

Incontro di concertazione PSR 2007-
2013 Asse 4 “Metodo Leader” 

Comunità Montane dell’area GAL e 
Comune di Bucine in rappresentanza dei 
Comuni dell’area di riferimento.  

15/05/2008 CCIAA di Arezzo PSR 2007-2013 – Asse 4 “Metodo Rappresentanti delle associazioni di 
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Leader”: Presentazione Misure 
gestite dal GAL  

categoria dei diversi settori economici.  

19/05/2008 GAL “Consorzio Appennino 
Aretino” Soc. Cons. a r.l. 

Incontro di concertazione PSR 2007-
2013 Asse 4 “Metodo Leader” 

Comune di Bucine, Comunità Montana 
Pratomagno, comunità Montana Casentino, 
Comune di Castiglion Fiorentino (in 
rappresentanza dei 4 Comuni dell’area Val 
di Chiana), Comune di Monte San Savino.   
Montane dell’area GAL e Comune di Bucine 
in rappresentanza dei Comuni dell’area di 
riferimento.  

22/05/2008 GAL “Consorzio Appennino 
Aretino” Soc. Cons. a r.l. 

PSR 2007-2013 – Asse 4 “Metodo 
Leader”: Misure destinate a Privati 

Associazioni di categoria  

23/05/2008 Provincia di Arezzo – Assessorato 
Agricoltura 

PSR 2007-2013 – Asse 4 “Metodo 
Leader”: Misure destinate a Privati 

Associazioni di categoria 

27/05/2008 Provincia di Arezzo – Assessorato 
Agricoltura 

PSR 2007-2013 – Asse 4 “Metodo 
Leader”: Misure destinate a Privati 

Associazioni di categoria 

28/05/2008 GAL “Consorzio Appennino 
Aretino” Soc. Cons. a r.l. 

PSR 2007-2013 – Asse 4 “Metodo 
Leader”: Misure destinate a Privati 

Associazioni di categoria 

03/06/2008 GAL “Consorzio Appennino 
Aretino” Soc. Cons. a r.l. 

PSR 2007-2013 – Asse 4 “Metodo 
Leader”: Misure destinate a Privati 

Associazioni di categoria 

06/06/2008 Provincia di Arezzo PSR 2007-2013 - Piano provinciale 
comprensivo dell’articolazione delle 
Comunità Montane e presentazione 
programmazione Asse 4 “Metodo 
Leader” 

Enti Pubblici e Organizzazioni Private della 
Provincia di Arezzo 

06/06/2008 Comune di Cortona PSR 2007-2013 – Asse 4 “Metodo 
Leader”: Misure destinate a Enti 
Pubblici 

Comune di Cortona: rappresentanti e 
tecnici dei diversi uffici potenzialmente 
interessati dalle misure gestite dal GAL 

Con riferimento all’elenco degli incontri sopra riportato si precisa che oltre alle riunioni 

collettive sono stati organizzati anche colloqui individuali sulla base delle singole richieste 

ed esigenze espresse dalle organizzazioni private o enti pubblici.  

 

10  FORMAZIONE  
Il GAL di norma sostiene la formazione e l’aggiornamento del proprio personale con 

l’obiettivo di perfezionarne e migliorarne le competenze tecniche, organizzative e 

gestionali. 

L’attività formativa sarà continua abbracciando tutto il periodo di programmazione e 

coinvolgendo tutte le professionalità del GAL. Sul piano operativo, anche alla luce dei 

risultati ottenuti in passato, la formazione si avvarrà sia di corsi specialistici organizzati ad 

hoc mediante le azioni di assistenza tecnica così come di altri corsi finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo e non. Particolare attenzione sarà destinata alle attività formative fruibili a 

distanza. 

In termini di fabbisogni formativi, considerata la nuova fase di programmazione e 

l’evoluzione della normativa cui il GAL dovrà attenersi nell’attuazione della SISL, le aree di 

approfondimento e aggiornamento dovranno riguardare: 

• Normativa in materia di appalti pubblici; 

• Normativa in materia di Società miste; 

• Diritto amministrativo: regole di funzionamento e gestione degli Enti Pubblici; 
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• Norme sull’ammissibilità delle spese in riferimento all’Asse 4 – “Metodo Leader” ed alle 

normative comunitarie, nazionali, regionali di riferimento; 

• Gestione delle azioni di cooperazione; 

• Gestione efficace delle azioni di monitoraggio interne ed esterne; 

Eventuali ulteriori fabbisogni formativi saranno inoltre valutati alla luce degli aggiornamenti 

della normativa comunitaria, nazionale e regionale ad oggi non conosciuti. 

 
11 PIANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
Il piano di Comunicazione e informazione del GAL Appennino Aretino è orientato alla 

popolazione e agli attori, pubblici e privati, operanti nell’area LEADER di riferimento. 

Le attività di animazione e informazione saranno rivolte sia verso l’interno che verso 

l’esterno. La comunicazione interna sarà rivolta ai soci pubblici e privati del GAL. 

Attraverso riunioni ed incontri sarà promossa l’attività del GAL e sensibilizzati 

Organizzazioni professionali ed Enti per l’efficace attuazione dell’Asse 4 – “Metodo 

LEADER”. Contemporaneamente saranno attivate idonee azioni di comunicazione esterna 

anche attraverso l’ausilio di stampa e TV locali. Avendo detti strumenti di comunicazione 

forte presa sulla popolazione potrà infatti essere potenziato al massimo il risultato in 

termini di  raggiungimento dei potenziali destinatari dell’informazione. 

La comunicazione avverrà anche attraverso l’ausilio del canale telematico ed in particolare 

attraverso il sito internet del GAL Appennino Aretino www.galaretino.it. Il sito sarà 

contemporaneamente una vetrina informativa sulle azioni promosse e gestite dal GAL ed 

uno  strumento di lavoro teso a facilitare lo scambio di informazioni e  documenti con tutti 

coloro interessati direttamente e indirettamente dalle azioni dell’Asse 4 – Metodo LEADER 

in particolare e dalle azioni di Sviluppo Rurale promosse dalla CE in generale. 

Il GAL promuoverà inoltre la partecipazione ad eventi di interesse per lo sviluppo rurale 

mediante partecipazione singola o collettiva a fiere/mostre che anche in passato hanno 

costituito importanti momenti per la diffusione e l’informazione sull’attività sia a livello 

locale che extra locale. Sarà inoltre realizzato idoneo materiale cartaceo (depliant, 

opuscoli,..) informativo in grado di fotografare l’attività del GAL. 

Nell’azione di comunicazione sarà coinvolto a vari livelli tutto il personale del GAL. Risorse 

ad hoc saranno destinate per la realizzazione di materiale informativo ed azioni di 

comunicazione. 
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12   SOSTENIBILITÀ DELLA STRATEGIA 
Il Gal Appennino Aretino, al fine di rendere sostenibile nel tempo la strategia e di valutarne 

la ricaduta nel medio lungo periodo in relazione agli obiettivi prioritari del PSR nonché il 

carattere integrato della strategia, attuerà tutte le azioni di propria competenza quali 

animazione, istruttoria, monitoraggio e accertamento finale nell’ottica di valutare l’impatto 

degli interventi sul territorio. Particolare attenzione sarà posta alla sostenibilità dei progetti 

sia in ambito ambientale, sociale che finanziario da valutare in relazione alla loro tipologia 

nella consapevolezza che le normative regionali in tal senso sono molto attente e puntuali. 

Le scelte strategiche sono state effettuate ponendosi prioritariamente una domanda: 

esaurite le risorse di questa  programmazione, di notevole importanza, sia per la durata 

che per l’importo dei finanziamenti assegnati al nostro territorio, circa sette milioni di euro, 

quale sarà la visibilità  di questi progetti? Come lo percepirà il territorio e soprattutto cosa 

“avrà costruito” ? 

Le scelte strategiche descritte al paragrafo 6 sono state orientate in questa direzione e 

cioè i centri storici recuperati, i servizi  realizzati, lo sviluppo e rinnovamento dei villaggi da 

una parte e la riqualificazione delle attività commerciali, artigianali e turistiche   dall’altro, 

porteranno a dei risultati consistenti e tangibili proprio nel medio-lungo termine. Queste 

zone, essendo marginali, impiegano infatti più tempo  per emergere, per consolidarsi, per 

promuoversi e quindi per affermarsi. La riqualificazione di un centro con “botteghe”, 

alberghi di qualità e proposte innovative potrà rispondere ed essere competitivo a ciò che 

offrono i centri commerciali e le città. Le misure attivate  serviranno proprio a far crescere 

la competitività di queste zone, sia dal punto di vista  sociale che economico. 

In particolare attraverso le misure afferenti il tema A (misure: 313a, 322, 323b)  gli 

interventi che verranno realizzati permetteranno il miglioramento della qualità della vita, la 

valorizzazione del  patrimonio  culturale, la diversificazione  dell’economia rurale. Con le 

misure del Tema D (321a - 321b) si offre l’opportunità di rafforzare il sostegno  alle 

popolazioni rurali. Con le misure  inerenti al tema C ( 312a, 312b, 313b) si promuove il 

mantenimento e la creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito. Infine con le 

misure del tema B (124 e 133) le più complesse da attuare, si vuol consolidare e 

sviluppare le aziende  sul territorio  e sui mercati mediante la diffusione  dell’innovazione  

e l’aumento della competitività, il  consolidamento  e  lo sviluppo della qualità della 

produzione agricola. 
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13  SPESE DI REDAZIONE DELLA SISL   
 
La redazione della SISL è stata affidata a Rita Molli, Simona Coianiz, e Barbara Marconi, 

nel rispetto dei parametri indicati dalla Regione Toscana. 

Al momento non è stato definito il compenso che sarà determinato in funzione delle 

disponibilità della  Misura 431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di 

competenze e animazione sul territorio” 

 


