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Introduzione

Lo  scopo  del  nostro  lavoro  è  stato  quel lo  d i

presentare  un  pr imo  quadro  del l ’erpetofauna  presente

nel la  Riserva  Natura le  del la  Montagna  di  Torr icchio

(R.N.T.) .  La  proposta  d i  r icerca,  promossa  dal l ’Ente

gestore  de l la  Riserva,  i l  D ipart imento  d i  Botanica  ed

Ecologia  del l ’  Univers i tà  degl i  Studi  d i  Camer ino,  è  stata

prontamente  accettata  s ia  per  la  tota le  assenza  di  dat i

a l l ’ interno  del l ’area,  s ia  per  l ’a l to  e  pro lungato   l ive l lo  d i

protez ione cui  è soggetta f in  dal  1970.  

Sono  state  ef fettuate  25  g iornate  d i  r icerca  sul

campo,  sceg l iendo  le  g iornate  con  le  condiz ioni

atmosfer iche  migl ior i  per  la  r icerca  d i  rett i l i ;  durante  i l

per iodo  d i  maggiore  calura  est iva  le  r icerche  sono  state

concentrate  a l l ’a lba,  a l  t ramonto  e  nel  per iodo  success ivo

a  qualche  rovesc io  temporalesco;  g l i  habi tat

maggiormente  battut i  sono  stat i  quel l i  foresta l i ,  ecotonal i

e  quel l i  dove  è  p iù  a l ta  la  var ietà  vegetaz ionale .  Gl i
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animal i  sono  stat i  catturat i  a  mano  o  mediante  l ’uso  d i

ganci  o cappi .  Nessun animale  catturato  è stato ucc iso.  

Le  foto  a  corredo  di  questa  r icerca,  eseguite  da  uno

degl i  autor i  (N.P.) ,  i l lustrano  molt i  deg l i  animal i  p iù

s igni f icat iv i  r invenut i  a l l ’ interno del la r iserva.  

Risultati

Nel la  Riserva  Natura le  del la  Montagna  di  Torr icchio

sono  present i  10  taxa d i  ret t i l i ,  d i  cu i  5  appartenent i  a l

sottord ine Saur i  e 5 a l  sottord ine Of id i .  

I  Saur i  sono rappresentat i  da tre Famigl ie:

•  Lacert idae con  t re  spec ie:  Lacerta b i l ineata,  Podarc is

mural is  e Podarc is  s icu la;

•  Sc inc idae con una spec ie:  Chalc ides chalc ides;

•  Anguidae con una spec ie:  Anguis  f ragi l i s .

Gl i  Of id i  sono rappresentat i  da due Famigl ie:

•  I  Colubr idae con  quatt ro  spec ie:  Coluber v i r id i f lavus,

Coronel la  austr iaca,  E laphe longiss ima e Natr ix  natr ix .

•  I  V iper idae con una spec ie:  V ipera aspis .

RAMARRO

Lacerta bil ineata  Laurent i  1768 

Ordine:  Squamata

Famiglia: Lacertidae
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E’  un’ent i tà  medio-sudeuropeo-anato l ica,  assente  nel la

Peniso la  Iber ica  e  nel le  iso le  del  Mediterraneo,  ad

esc lus ione del la S ic i l ia  e d i  parte del  Fr iu l i -V.G. .

Foto 1.  Lacerta b i l ineata 

I l  ramarro  è  un  sauro  d i  medie  d imensioni ,  i  maschi

possono  arr ivare  f ino  a  45  cm,  d iurno,  molto  att ivo  e

dinamico,  ampiamente  d i f fuso  in  tutta  la  regione,

presente  in  part ico lar  modo  a l  margine  d i  cespugl iet i ,

s iep i ,  rovet i ,  co l t iv i ,  vegetaz ione r ipar ia le  e p iet ra ie.  

A l l ’ interno  de l la  R.N.T.  la  spec ie  è  abbondante

(undic i  ind iv idui  adul t i ,  c inque  maschi ,  se i  femmine  e

dodic i  g iovani)  d istr ibui ta  in  modo  disomogeneo  su  tutta

l ’area,  concentrata  nel la  fasc ia  p iù  bassa  del la  r iserva  e
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nel la  zona  ecotonale  tra  prat i  e  boschi .  In  settembre  è

stata  r i levata  una  notevole  presenza  di  indiv idui  g iovani

(n=12).  La  spec ie  predi l ige  aree  r icoperte  da  abbondante

copertura  a  cespugl i  d i  Prunus  spinosa,  Rosa  canina o

indiv idui  g iovani  d i  Cory lus  avel lana,  Ostrya  carpin i fo l ia ,

spesso r icoperte da Clemat is  v i ta lba.

LUCERTOLA MURAIOLA

Podarcis muralis  Laurent i ,  1768.

Ordine:  Squamata

Famiglia:  Lacert idae

E’  un ’ent i tà  mediosudeuropeo-anato l ica  E ’  un  sauro

ampiamente  d i f fuso  in  tutta  la  regione,  predi l ige  zone

sassose,  ghia ioni ,  murett i  a secco,  abi taz ioni .

A l l ’ interno  del la  r iserva,  la  spec ie  è  abbondante

(vent idue  indiv idui ,  otto  maschi ,  quattord ic i  femmine),  è

di f fusa  anch’essa  dal la  parte  bassa  del la  Va l  d i  Tazza,  f in

sul le  pendic i  esposte  a  sud,  sud-est  de l  Monte  Cetrognola

(Costa  Bel la)  e  nei  press i  del  Casale  Pisc in i  e  d i  Fonte

del la  Romita.  Gl i  habitat  colonizzat i  ne l la  Riserva  sono

legat i  a l la  poss ib i l i tà  d i  arrampicars i :  è  stata  p iù

fac i lmente  r i levata  in  pendi i  rocc ios i  dove  è  presente

detr i to  c last ico,  s ia  nel  bosco  ceduo  s ia  in  quel le  zone

dove  prevalgono  i  cespugl i ;  ino l t re  sono  stat i  osservat i
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alcuni  esemplar i  anche  nei  settor i  p iù  apert i  de l la  forra

ed sui  manufatt i  in p ietra (murett i  a secco) o mattoni .

Foto 2.  Podarc is  mural is

LUCERTOLA CAMPESTRE

Podarcis sicula  Raf ineque Schmaltz 1810

Ordine:  Squamata

Famiglia:  Lacert idae

Ent i tà  c i rcumtirrenico-appennin ico-d inar ica  d i f fusa  in

tutta  l ’  I ta l ia .  Nel le  Marche  è  d i f fusa  la  sottospec ie

Podarc is .  s .  s icu la.  Questa  spec ie ,  a  d i f ferenza  del la

P.mural is ,  è  meno  ag i le  nel l ’arrampicars i  ma  più  ve loce

nel la  corsa  sul  terreno  aperto  e  s i  muove  prefer ib i lmente

5



a  terra;  predi l ige  d i  conseguenza  boscagl ie  e  radure  o

anche  prater ie  meso-xer iche  basse,  aperte,  con

cespugl iato  rado.  Nel la  R.N.T.  questa  spec ie  è  stata

sporadicamente  osservata  nei  prat i  p iù  termof i l i  de l

Monte  Cetrognola,  con  una  buona  espos iz ione

al l ’ i r raggiamento  solare.  Sono  stat i  cat turat i  se i

esemplar i  adul t i ,  d i  cu i  quattro femmine e due maschi .  

Foto 3.  Podarc is  s icu la

La  presenza  non  abbondante  d i  questo  sauro  nel

terr i tor io  del la  r iserva  è  dovuta  soprattutto  a l l ’e levata

al t i tudine  degl i  ambient i  idonei  (dai  900  a  1100  m

s. l .m.) ,  mostrando  es igenze  p iù  termof i le  r ispetto  a l la

congenere  lucerto la  muraio la  (Podarc is  mural is);  ad

6



esempio in  Emi l ia  Romagna i l  l imite  a l t i tudinale  super iore

è d i  1068 mt (Mazzott i  et  a l . ,  1999).

LUSCENGOLA

   Chalcides chalcides  L .1758

Ordine:  Squamata

Famiglia:  Sc inc idae

Foto 4.  Chalc ides c.  chalc ides

Ent i tà  mediterranea  occ identa le;  in  I ta l ia  è  d i f fusa  a

sud  del  Po.  Nel le  Marche  i l  taxon è  rappresentato  dal la

sottospec ie  nominale  Chalc ides  c.  chalc ides ed  è

prevalentemente  presente  in  aree  d i  media  e  a l ta  co l l ina

e  montagna  f ino  a  1800  m s. l .m..  E ’  uno tra  i  pochi  saur i

v iv ipar i .  La  lunghezza  mass ima  è  d i  45  cm,  coda

compresa;  le  quattro  zampe,  munite  d i  so le  t re  d i ta,

sono  estremamente  r idotte  e  non  vengono  prat icamente
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ut i l i zzate  per  i  rapid i  spostament i .  L ’habitat  t ip ico  è

caratter izzato  da  aree  prevalentemente  acc l iv i ,  con  prat i

caratter izzat i  pr inc ipa lmente  da  assoc iaz ioni  vegeta l i

qual i  brachypodieto e da xero-brometo.  

Nel la  r iserva  questo  sc inc ide  è  d istr ibui to  p iù  o  meno

omogeneamente  laddove  suss iste  un  pascolo  xerof i lo  a

Bromus  erectus e  nel le  poche  zone  con  Brachypodium.

Sono  stat i  osservat i  quattro  indiv idui  adul t i  d i  cu i  uno

solo  catturato,  una  femmina  d i  36  cm  di  lunghezza  (Foto

4).

ORBETTINO

Anguis fragil is ,  L .  1758

Ordine:  Squamata

Famiglia:  Anguidae

Ent i tà  Turanico-Europea;  è  d istr ibui ta  in  tutt ’ I ta l ia

iso le  esc luse;  nel le  Marche  è  presente  su  tutto  i l

terr i tor io  f ino  1600  m  s. l .m.;  i l  taxon è  rappresentato

dal la  sottospecie  nominale  Anguis  f .  f ragi l i s .  Pred i l ige

ambient i  foresta l i  meso- igrof i l i ,  cespugl iet i  f i t t i  con

presenza  d i  una  morbida  e  spessa  let t iera  e  detr i to

c last ico,  t ronchi  e  cortecce  deper ient i .  E ’  fac i le  t rovar lo

nascosto  sotto  lamiere  o  pezz i  d i  cartone abbandonat i .  E ’

at t ivo  pr inc ipalmente  a l  matt ino   e  dal  tardo  pomer iggio

f ino  a  notte.  Nel la  r iserva  è  presente  nel  bosco:  pr ima

del la  forra  e  subi to  dopo  soprattutto  tra  i l  detr i to

c last ico,  mentre  nel  versante  a  sud  predi l ige  zone  di
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bosco  p iù  f i t to .  Nel  versante  a  nord  invece  è  p iù

frequente  nel le  radure  del la  faggeta;  sono  stat i  osservat i

c inque  indiv idui  adul t i ,  t re  maschi  e  due  femmine,  tutt i

r invenut i  nascost i  sotto  p ietre  e  tronchi  marcescent i .  Un

indiv iduo adulto è stato r igurgi tato da un b iacco.

Foto 5.  Anguis  fragi l is

BIACCO

Coluber viridif lavus  Lacepede 1789

Ordine:  Squamata

Famiglia:  Colubr idae

Ent i tà  Europeo-occ identa le  con  areale  r idotto  a l la

Spagna  nord-or ientale,  Franc ia  centro-mer id ionale ,

Sv izzera  mer id ionale,  I ta l ia  cont inenta le  e  peninsulare,
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nonché  Cors ica,  Sardegna,  S ic i l ia  e  le  iso le  minor i

t i r reniche  e  adr iat iche,  Jugoslav ia  nord-occ identa le,

Malta.  Nel le  Marche è  l ’of ide  maggiormente d i f fuso.  Nel la

R.N.T.  è  presente  quas i  ovunque,  part ico larmente  nel le

aree val l ive e nei  versant i  p iù espost i  a l  so le .  

Foto 6.  Coluber v i r id i f lavus  ( l ivrea tradiz ionale)

L ’habi tat  è  caratter izzato  da  vegetaz ione  p iù  o  meno

bassa  (Urt ica d io ica,  Bromus sp.) ,  r icca  d i  f i t t i  cespugl i

d i  Prunus sp inosa,  Rosa canina o  arbustet i  d i  Ostrya

carpin i fo l ia ,  Acer opalus,  Quercus pubescens.  

E ’  un  serpente  d iurno,  part ico larmente  att ivo  e

dinamico  (Bruno & Mauger i ,  1990).  E ’  poss ib i le  r invenir lo

anche  a l  margine  d i  boschi ,  in  radure  e  pers ino  in  bosco
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rado.  Questo  serpente  d i  medie  o  grandi  d imensioni

presenta  una  l ivrea  var iabi le,  con  indiv idui  da l  d isegno

ampiamente  screz iato  in  b ianco-gia l lastro  ( l ivrea

tradiz ionale)  f ino  a  soggett i  tota lmente  ner i  ( l ivrea

melanica).

Nel la  R.N.T.  sono  stat i  osservat i  quattord ic i  ind iv idui

(c inque  femmine  e  se i  maschi  e  t re  g iovani) ,  g l i  adul t i

tutt i  a  l ivrea  tradiz ionale.  B isogna  sotto l ineare  che  la

popolaz ione  d i  Coluber v i r id i f lavus del la  R.N.T.  mostra

indiv idui  ornat i  da  una  l ivrea  part ico larmente  br i l lante,

con  screz iature  g ia l le  molto  ampie  e  contrastate  (Foto

6).  Un  indiv iduo  d i  93  cm  di  lunghezza,  pochi  minut i

dopo  la  cattura,  ha  r igurgi tato  un  orbett ino  d i  c i rca  35

cm di  lunghezza.

COLUBRO LISCIO

Coronella  austriaca  Laurent i  1768.

Ordine:  Squamata

Famiglia:  Colubr idae

Ent i tà  euroanato l ico-caucas ica,  d i f fusa in  tutta  Europa ad

esc lus ione  del la  parte  mer id ionale  de l la  Spagna,del le

Iso le  Br i tanniche  (esc lusa  la  parte  mer id ionale) , le  iso le

mediterranee  (ad eccez ione d i  S ic i l ia  ed Elba).  In  Ita l ia  è

di f fusa  su  tutto  i l  terr i tor io  esc lusa  la  Sardegna  (Bruno &

Mauger i ,  1990).  Ne l le  Marche  la  sua  presenza  è  legata

al l ’ambiente co l l inare-montano.
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Foto 7.  Coronel la  Austr iaca

E’  una  specie  che  predi l ige  zone  s ia  con  detr i to

c last ico  in   aree  boscose,  s ia  aree  erbose  e  cespugl iate.

Ha  abitudin i  fossor ie  ed  è  quindi  molto  e lus iva  (Mazzott i

&  Stagni ,  1993);  ad  eccez ione  del  per iodo  r iprodutt ivo,

pera l t ro  molto  breve,  è  d i  d i f f ic i le  r invenimento  in

quanto  prefer isce  usc i re  a l lo  scoperto  durante  le  pr ime

ore del  matt ino o dopo i l  t ramonto.  In estate  ha abi tudin i

crepuscolar i  o  notturne  ed  è  part ico larmente  att iva  dopo

un acquazzone.

 La  presenza  ne l la  R.N.T  è  data  una  segnalaz ione

(Manzi ,  in  verb is ,  1994)  e  da  un  ind iv iduo  giovane  (16

cm di  lunghezza) r i t rovato in autunno.
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COLUBRO DI ESCULAPIO

Elaphe longissima (Laurent i  1768)

Ordine:  Squamata

Famiglia:  Colubr idae

Ent i tà  mediosudeuropeo-anato l ico-caucas ica,  d i f fuso

dal la  Spagna  nord-or ienta le  (P i renei) ,  a l le  regioni

europee  centro-mer id ional i ,  a l la  Pers ia  e  a l l ’As ia  Minore

settentr ionale,  f ino  a  quel la  t ranscaucasica.  La  d i f fus ione

frammentar ia   in  gran  parte  del l ’Europa  Centra le  è

probabi lmente  causata  da  transfaunaz ioni  d i  or ig ine

antropica  legata  a l l ’espansione,  in  epoca  romana,  del

cu l to  d i  Esculapio,  d i  cu i  l ’of ide è icona ed animale  sacro.

In  I ta l ia  è  d i f fuso  ovunque  tranne  a lcune  aree  del la

p ianura Padana e gran parte del la Sardegna.  

I l  co lubro  d i  Esculapio  è  un  grande  serpente  d iurno,

agi le ,  in  grado  d i  arrampicars i  ag i lmente  sugl i  a lber i

(Arnold  &  Burton,1986)  ( foto  8).  Nel le  Marche  è

maggiormente  presente  nel la  fasc ia  co l l inare  e  montana

(S.H.I . ,  1996).  

E ’  stato  r invenuto  un  indiv iduo  a  margine  del la  R.N.T. ,

subadulto  (84  cm  di  lunghezza,  maschio),   ne l la  zona  d i

Fonte  de l la  Romita.  R i teniamo  che  la  presenza  del la

spec ie  in  aree  r icche  d i  arbust i  e  cespugl i  possa  essere

maggiormente cons istente.
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Foto 8.  E laphe longiss ima

BISCIA DAL COLLARE

Natrix natrix (L.1758)

Ordine:  Squamata

Famiglia:  Colubr idae

Ent i tà  eurocentroas iat ico-maghrebina  d i f fusa  in  quas i

tutta  Europa  (con  eccez ione  d i  I r landa,  Scoz ia,

Scandinavia,  a  nord  del  67°  para l le lo ,  iso le  Balear i  e

Creta)  in  Afr ica  nord  occ identa le,  As ia  minore  e  As ia

occ identa le  e  centra le  f ino  al  lago  Baikal .  In  I ta l ia  è

di f fusa  in  tutto  i l  terr i tor io  con  var ie  sottospec ie;  ne l le

Marche  è  presente  la  sottospec ie  N.  n.  helvet ica,

d istr ibui ta  ovunque  f in  o l t re  i  1800m  s. l .m.   Questa
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specie  è  var iamente  legata  a  corpi  d ’acqua  corrente  o

stagnante  con  cons istente  presenza  d i  anf ib i  e  pesc i  che

cost i tu iscono parte preponderante de l la  sua d ieta (Lanza,

1983).  Gl i  ind iv idui  adul t i  possono  abbandonare  g l i

ambient i  acquat ic i  e  co lonizzarne  a lt r i  meso-xer ic i ,

or ientando  le  preferenze  a l imentar i  verso  rospi  e

rodi tor i .

Foto 9.  Natr ix  natr ix  (esemplare melanico)

Un  esemplare  g iovane,  d i  36  cm  di  lunghezza,  d i

sesso  maschi le,  è  stato  r invenuto  50  m  c irca  a  Sud  d i

Fonte  de l la  Romita,  nascosta  sotto  una  grossa  p ietra.

Nel  corso  d i  success ive  r icerche  è  stato  r invenuto  un

indiv iduo  maschio  melanico,  in  lo t ta  con  un  indiv iduo  a
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l ivrea normale.  Questo esemplare,  d i  85 cm di  lunghezza,

è raf f igurato in foto 9.

VIPERA COMUNE

Vipera aspis  (L.  1758)

Ordine:  Squamata

Famiglia:  V iper idae

Foto 10. Vipera aspis francisciredi

Ent i tà  con  area le  W-europeo  d i  t ipo  r idotto;  d i f fusa  in

Spagna  nord-or ienta le ,  Franc ia,  Germania  mer id ionale,

Sv izzera.  

In  Ita l ia  è  presente  con  quattro  sottospecie  (aspis ,  at ra ,

f ranc isc i redi ,  hugyi)  ed  è  d i f fusa  nel la  regione
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cont inenta le  e peninsulare,  nel l ’ i so la  d ’E lba e Montecr is to

e  S ic i l ia .  Nel le  Marche,  dove  è  presente  la  sottospec ie

franc isc i redi ,  la  v ipera  comune  è  ben  d istr ibu i ta  nel la

fasc ia del la media-a l ta co l l ina e montana (S.H.I . ,  1996).

Colonizza  var i  habi tat ,  sempre  scarsamente

antropizzat i ;  predi l ige  aree  boscose  o  cespugl iose  f i t te

ed  intr icate,  con  mass i ,  t ronchi  spars i ,  murett i  a  secco  e

detr i to  c last ico.  A  quote  medio  co l l inar i ,  durante  l ’estate

ha  abi tudin i  crepusco lar i  o  notturne  (Tortonese  &  Lanza,

1968).

Abbiamo  potuto  osservare  tre  esemplar i  ne l la  R.N.T. ,

d i  cu i  due  sono  stat i  catturat i :  una  femmina  adul ta  d i  65

cm  di  lunghezza  ( foto  10),  che  poco  dopo  la  cattura  ha

r igurgi tato  un  micromammifero  non  ident i f icato;  un

giovane, sempre femmina d i  24 cm di  lunghezza.

Conclusioni

Considerando  la  R.N.T.  un  area  protetta  re lat ivamente

piccola,  in  cu i  mancano  a lcune  t ipo logie  d i  ambiente

favorevol i  ad  var ie  a l t re  spec ie,  poss iamo  def in ire  la

b iodivers i tà  dei  rett i l i  p iuttosto  cons is tente.  Risu l ta

evidente  che  le  spec ie  d i  cu i  è  nota  la  larga  d i f fus ione

nel la  fasc ia  pedemontana  e  montana  marchig iana  come

Natr ix  natr ix  ed E laphe  longiss ima (S.H.I . ,  1996),

osservate  occas ionalmente  nel la  R.N.T. ,  necess i tano  di
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ulter ior i  indagin i ,  a l  f ine  d i  poter  va lutare  obiett ivamente

la  reale  presenza   e  cons istenza  d i  quest i  taxa al l ’ interno

del l ’area.  I l  quadro  generale  del la  fauna  a  ret t i l i  de l la

Riserva  r ispecchia  genera lmente  quanto  descr i t to  da

Bruno  (1979).  A lcuni  taxa sono  stat i  r invenut i  in  numero

piuttosto  basso,  come  Coronel la  austr iaca e  Vipera  aspis

probabi lmente  a  causa  de l la  natura  e lus iva  del  loro

comportamento  e  del  per iodo  meteoro logicamente

sfavorevole  a l  campionamento.  Contrar iamente  a  quanto

r i levato  da  Bruno  (1979),  non  è  stato  r invenuto  nessun

esemplare  d i  cervone  (E laphe  quatuor l ineata);  la

mancata  r iconferma  del la  presenza  d i  questo  of ide  può

essere  parz ia lmente  imputata  a l la  sp iccata  e lus iv i tà  del

rett i le  (Lapin i  et a l  ,  1999),  anche se dobbiamo osservare

che,  attualmente,  a lcuni  ambient i  idonei  a l la  spec ie

ancora sono present i  su l  versante  esposto a  Sud d i  Val  d i

Tazza.

Invece  la  presenza  del  b iacco  (Coluber  v i r id i f lavus),

del la  lucerto la  muraio la (Podarc is  mural is ) ,  de l  ramarro

(Lacerta  b i l ineata),  de l la  luscengola (Chalc ides

chalc ides) ,  del l ’orbett ino  (Anguis  fragi l is )  è  ben

consistente;  con  l ’a iuto  d i  condiz ioni  meteorologiche

favorevol i  per  la  stagione,  è  stato  poss ib i le  r i levare  la

presenza d i  quest i  taxa anche in autunno inol t rato.  

Dai  r i l iev i  condott i  in  quest i  mesi  poss iamo  r imarcare

l ’ importanza  degl i  ambient i  foresta l i  (quercet i ,  orno-

ostr iet i ,  faggete)  e  del le  annesse  zone  ecotonal i
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(arbustet i ,  s iep i ,  cespugl iet i )  per  la  conservaz ione  del le

popolaz ioni  d i  rett i l i .  E ’  opportuno  pera l t ro  sotto l ineare

la  presenza  d i  aree  esterne  o  l imitrofe  a l la  R.N.T.

part ico larmente  idonee  a l la  v i ta  de i  ret t i l i ,  ne l le  qual i  è

stata  osservata  una  buona  densi tà  d i  spec ie  e  d i

indiv idui .  Tra queste zone,  quel la  p iù  importante è  quel la

che  dal le  “Porte”  scende  lungo  la  Val  d i  Tazza  per  c irca

6-700m,  inc luso  i l  versante  esposto  a  sud-est;  qui  è

presente  un  ambiente  molto  eterogeneo,  con  grandi

accumul i  d i  detr i to  c last ico  e  vegetale,  dove  i  ret t i l i

t rovano  abbondanza  d i  c ibo  e  var ietà  d i  r i fugi .  Tutto

questo  settore  è  inc luso  nel la  r iserva  purtroppo  so lo  per

una p icco la  parte.  R itengo quindi  che debba essere preso

in  cons ideraz ione  ogni  provvedimento  ut i le  a l la

sa lvaguardia  part ico lare  d i  quest ’area,  o  d i  inc ludere

quest ’area ne l la zona d i  r ispetto del la R.N.T.  
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