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PREFAZIONE

La fauna selvatica è un patrimonio importante per la nostra Regione che
vogliamo tramandare alle generazioni che verranno.

La conoscenza della nostra fauna, degli agro-ecosistemi che la ospitano e
delle attività umane che interagiscono con essa è fondamentale per tute-
lare la biodiversità e gestirla adeguatamente.

Alcune specie risiedono qui da millenni, altre sono state introdotte dal-
l’uomo, anche in tempi recenti.

Il cervo, il daino ed il capriolo, accompagnati dallo stambecco, dal camo-
scio, dal muflone e dal cinghiale popolano i nostri boschi e le nostre mon-
tagne.

Questo testo relativo agli ungulati selvatici rappresenta un contributo alla
conoscenza di questi animali.

Marcus Parisini ci aiuta a scoprirli per intero, portandoli ad uno ad uno
davanti ai nostri occhi. Dalla sua matita irrompe in queste pagine la fauna
della nostra Regione.
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Camoscio alpino

CAMOSCIO ALPINO

Nome scientifico: Rupicapra rupicapra rupicapra
(Linnaeus, 1758)
Nomi stranieri: chamois (UK), chamois (Fra),
Gämse (Ger)
Nomi dialettali: chamüss (piem.), shamun (occ.)
Categoria IUCN: non minacciato

TASSONOMIA

Secondo diversi autori(1,2) le sottospecie del camoscio
alpino sono: Rupicapra rupicapra rupicapra (Alpi, tran-
ne che nel Massiccio della Chartreuse; a seguito di
introduzioni, Nuova Zelanda), R. r. balcanica (Balcani
e tutte le altre località dell’Europa orientale a Sud del-
le Alpi e dei Carpazi), R. r. cartusiana (Massiccio della
Chartreuse), R. r. carpatica (Carpazi meridionali), R. r.
tatrica (Carpazi settentrionali), R. r. asiatica (Asia
minore) e R. r. caucasica (Caucaso). 
Rupicapra pyrenaica (incluso il camoscio d’Abruzzo, R.
p. ornata) in passato ritenuta sottospecie di Rupicapra
rupicapra è oggi considerata una specie distinta, dif-
ferenziatasi a partire dal periodo Würmiano (75.000-
10.000 a.C.)(3).

DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE

Durante il secolo scorso l’areale del camoscio non si
è drasticamente ridotto come è accaduto per altre
specie (per esempio lo stambecco); dagli anni ’60
inoltre lo status delle popolazioni è in continuo
miglioramento(B). In Piemonte la sua distribuzione
attuale è abbastanza uniforme sui rilievi alpini, con
densità variabili, elevate all’interno di molte aree pro-
tette, minori in altre aree geografiche. 
In anni recenti si è osservata la presenza costante di
questo ungulato anche in aree caratterizzate da gran-
di estensioni di boschi (per esempio in Val Sessera) e
di bassa quota (per esempio presso la Sacra di S.
Michele e il Monte Musiné in bassa Val di Susa), il che
fa pensare che il camoscio sia in realtà più adattabile
di quanto finora ritenuto e che il suo areale possa
ampliarsi ulteriormente.



HABITAT, ECOLOGIA E BIOLOGIA
DI POPOLAZIONE

Habitat. Preferisce zone rocciose alternate a praterie
alpine, prevalentemente sopra il limite della vegeta-
zione arborea. In inverno si sposta a quote minori e si
incontra usualmente all’interno dei boschi. Alcune
popolazioni vivono in aree boscose per gran parte
dell’anno.

Dimorfismo sessuale. Le differenze tra i sessi sono
meno evidenti rispetto a gran parte degli altri ungu-
lati presenti in Piemonte. Le femmine hanno taglia
più ridotta e corna meno uncinate e più sottili rispet-
to ai maschi. Dai dati delle statistiche venatorie, i pesi
medi degli animali adulti, di almeno quattro anni,
completamente eviscerati sono di 20 kg per le fem-
mine e 27 kg per i maschi(F).

Struttura sociale e comportamento riproduttivo.
La struttura sociale è caratterizzata da una marcata
segregazione sessuale. Le femmine e i piccoli vivono
in gruppi di dimensioni variabili, mentre i maschi
adulti sono prevalentemente solitari. Gli accoppia-
menti avvengono da fine ottobre a metà dicembre(E),
in base alle condizioni climatiche. I maschi adulti
difendono i loro territori da cui allontanano i rivali(4).
La gestazione è di 180-190 giorni. I parti, di un solo
piccolo, più raramente due, avvengono a maggio-
giugno. In Italia il tasso di incremento medio annuo
è valutato intorno al 3,7% (1980-2000)(C).

Sviluppo. L’accrescimento è rapido. La maturità fisio-
logica è raggiunta a 1 anno, mentre l’attività riprodut-
tiva inizia solitamente a 3 anni per le femmine, a 5-6
anni per i maschi. Le massime età registrate sono di
20 anni nei maschi e 24 anni nelle femmine anche se
l’aspettativa di vita è mediamente di poco superiore ai
10 anni. I pesi medi degli animali abbattuti in Piemon-
te (privati dei visceri) passano da 11,7 kg (femmine) e
13,1 kg (maschi) per i piccoli a circa 15 kg per gli indi-
vidui di 1 anno e a 18,9 kg e 23 kg (femmine e maschi
rispettivamente) per quelli di due-tre anni di età(F).

Alimentazione. È un ruminante poco specializzato,
potendo sia pascolare erba sia brucare gemme e
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foglie giovani, è capace di sfruttare al meglio anche
le risorse meno appetibili (come licheni e aghi di
pino)(D).

Rapporti con altre specie. Problemi di convivenza
possono instaurarsi con il muflone(5) e talvolta con lo
stambecco, soprattutto in aree poco idonee per una
delle due specie. Gli ovi-caprini domestici possono
trasmettere malattie tra cui cherato-congiuntivite
infettiva e brucellosi. Non sembrano invece esistere
relazioni negative con i bovini domestici.
In Piemonte i predatori sono rappresentati da volpe e
aquila reale, che sembrano incidere limitatamente sui
piccoli; in anni recenti a queste specie si è aggiunto il
lupo. In Piemonte, con i piani di prelievo selettivo, si
prelevano circa 2000 capi all’anno.
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STATUS E DIMENSIONI
DELLE POPOLAZIONI

In Italia la specie non risulta in declino, tuttavia local-
mente possono verificarsi situazioni di prelievo ecces-
sivo. Nel 2000 furono stimati in Italia circa 123.000
camosci distribuiti su tutto l’arco alpino, di cui circa
la metà nella porzione occidentale(C). Per il Piemonte
i censimenti indicano una consistenza di circa 37.000
animali nel 2005(F). Importanti risultano le aree pro-
tette del Parco Nazionale del Gran Paradiso e del Par-
co Naturale delle Alpi Marittime, all’interno delle
quali sono presenti popolazioni consistenti.

GESTIONE E CONSERVAZIONE

La corretta gestione del prelievo venatorio si basa sui
criteri della “caccia di selezione”. I piani di prelievo
devono essere formulati utilizzando i risultati delle
operazioni di censimento, al fine di preservare la
struttura di popolazione della specie.

LO SAPEVATE CHE?

La particolare conformazione dello zoccolo del camo-
scio, munito di una plica cutanea che unisce le due
unghie, permette a questo animale di ampliare la
superficie del piede e di sprofondare meno su terreni
innevati.

STORIE, MITI E LEGGENDE

In Valsesia si racconta la storia di un camoscio dal
mantello completamente bianco che sarebbe vissuto,
a metà del 20º secolo, nel circondario di Alagna, pre-
cisamente sulle pendici del Corno di Stofful, della
Malfatta e del Corno Bianco. Alcuni pastori, cacciato-
ri di camosci e Guide Alpine affermano la veridicità
della sua esistenza.
Su di lui pesava una maledizione secondo la quale
chiunque tentasse di catturarlo era destinato a una
morte violenta. Pare che alcuni bracconieri e caccia-
tori che provarono a catturarlo siano effettivamente
morti in questo modo, alcuni in montagna, altri in
guerra.
Questa storia assomiglia molto alla leggenda di Zlato-
rog, un misterioso camoscio bianco dalle corna d’oro
che viveva nel cuore delle Alpi Giulie, in Croazia.
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Camoscio alpino

Carta di distribuzione del camoscio 1:1.500.000

Le aree colorate rappresentano le celle di 5 Km di lato
in cui la specie è presente
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STAMBECCO

Nome scientifico: Capra ibex (Linnaeus, 1758)
Nomi stranieri: steinbok (UK), bouquetin (Fra),
Steinbok (Ger)
Nomi dialettali: stämbèc (piem., occ.)
Categoria IUCN: A basso rischio, anche in Ita-
lia(1).

TASSONOMIA

Lo stambecco delle Alpi si è differenziato da quello
dei Pirenei (Capra pyrenaica) già nel periodo inter-
glaciale tra la glaciazione del Riss (250.000-150.000
a.C.) e quella del Würm (75.000-10.000 a.C.)(B).
Oltre alla sottospecie alpina (C. ibex ibex) vengono
solitamente considerate valide anche C. i. sibirica
(presente in Asia centrale), C. i. nubiana (montagne
di Egitto e Sudan) e C. i. caucasica (Caucaso occi-
dentale). Lo stambecco del Simien (C. walie) è tal-
volta considerato sottospecie di C. ibex.
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DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE

In Europa lo stambecco è presente sull’arco alpino
e in aree montane disgiunte. In passato si è estinto
nella quasi totalità delle Alpi per effetto della caccia
indiscriminata (per utilizzo alimentare e presunte
proprietà terapeutiche di alcuni organi). Nel 1821,
con un centinaio di esemplari, sopravviveva unica-
mente nell’attuale area del Parco Nazionale del
Gran Paradiso. Da tale nucleo derivano tutte le
colonie attualmente presenti sulle Alpi. Oggi in Ita-
lia è presente in circa 70 colonie distribuite in tutte
le regioni alpine, ma la sua distribuzione è ancora
ben inferiore alle potenzialità del territorio(B), anche
a causa della marcata filopatrìa della specie, che
mostra scarsa propensione a colonizzare nuove
aree. In Piemonte la distribuzione è piuttosto loca-
lizzata nelle province di Vercelli e Verbania, più uni-
forme in quelle di Cuneo e Torino. 

HABITAT, ECOLOGIA E BIOLOGIA
DI POPOLAZIONE

Habitat. Abita ambienti alto-alpini posti al di sopra
del limite della vegetazione arborea, con formazio-
ni erbacee frammiste a rocce, di solito in aree carat-
terizzate da notevole pendenza. Predilige aree a cli-
ma continentale con precipitazioni scarse. Trascorre
l’inverno su versanti scoscesi esposti a sud, caratte-
rizzati da breve permanenza del manto nevoso.

Dimorfismo sessuale. Le differenze morfologiche
tra maschi e femmine adulti sono molto pronuncia-
te. Il maschio ha grandi corna arcuate (fino ad oltre
1 m di lunghezza) con evidenti nodosità frontali; le
femmine possiedono corna di 20-25 cm senza
nodosità evidenti. La taglia dei maschi (70-110 kg)
è superiore a quella delle femmine (35-60 kg). 

Struttura sociale e comportamento riproduttivo.
La specie è tipicamente gregaria ma al di fuori del
periodo degli amori i maschi e le femmine con i pic-
coli vivono in gruppi separati. In novembre i maschi
raggiungono i quartieri riproduttivi e combattono
tra loro per stabilire le gerarchie. Gli accoppiamenti
avvengono in dicembre-gennaio, dopo un comples-
so corteggiamento. La gestazione dura 24-25 setti-
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mane, i parti si concentrano nella prima metà di giu-
gno. In colonie a elevata densità le femmine non
partoriscono tutti gli anni, contrariamente a quanto
avviene per colonie con basse densità di popolazione.

Sviluppo. L’accrescimento è rapido. La maturità
fisiologica è raggiunta a 1,5 anni, ma la prima ripro-
duzione avviene in media a 4 anni per le femmine
e a 5-6 anni per i maschi. Normalmente l’aspettati-
va di vita è di 14-16 anni nei maschi e 18-20 nelle
femmine.

Alimentazione. Lo stambecco è un pascolatore
“selettivo” molto specializzato in alimenti concen-
trati(2). È legato in estate alle praterie alpine e in
inverno alla presenza di vegetazione rupicola e
arbustiva.

Rapporti con altre specie. Possono instaurarsi com-
petizioni spaziali con ovini e caprini domestici
durante il periodo di monticazione di questi ultimi.
Con i caprini domestici è anche possibile l’ibridazione.
Lo stambecco interagisce con il camoscio, con esiti
diversi a seconda delle zone e delle densità delle
due specie.
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La predazione, verosimilmente piuttosto limitata,
avviene essenzialmente sui piccoli ad opera di vol-
pe e aquila reale, è anche possibile che lupo e lince
sporadicamente attacchino gli stambecchi.

STATUS E DIMENSIONI
DELLE POPOLAZIONI

Superata la fase di declino causata dall’uomo, dopo
un notevole aumento avvenuto negli anni ‘80-’90
del ‘900, le popolazioni di stambecco sono attual-
mente stabili, con densità differenti a seconda delle
zone.
Si stima che nel 2000 sull’arco alpino italiano vives-
sero circa 13.000 stambecchi(C). In Piemonte, nel
2005, erano presenti almeno 4000 individui(F), con-
centrati soprattutto nelle Valli di Lanzo, nel Parco
Nazionale del Gran Paradiso e nel Parco Naturale
delle Alpi Marittime.

GESTIONE E CONSERVAZIONE

Data la scarsa propensione di questa specie a colo-
nizzare nuovi territori, è necessario proseguire le
operazioni di reintroduzione in aree idonee(3) finaliz-
zate al ripristino della continuità dell’areale alpino.

LO SAPEVATE CHE?

Un tempo per preparare la mocetta, una specie di
insaccato tipico delle valli aostane e canavesane, si
utilizzava la coscia di stambecco. Oggi, poiché que-
sta specie è protetta, si utilizza un misto di carne di
camoscio e di capra.

STORIE, MITI E LEGGENDE

L’astrologia colloca il capricorno nella casa in cui,
dopo il solstizio d’inverno, il sole torna a risalire nel
cielo, a rappresentare la capacità dello stambecco
di arrampicarsi.
Lo stambecco è dunque uno dei sette animali raffi-
gurati nello zodiaco.
Ai nati sotto questo segno si ipotizza una vita dura
e difficile, così come quella dello stambecco, che si
è adattato a vivere in ambienti estremi.
Lo stambecco alpino è raffigurato in molte incisioni
rupestri che si trovano sparse nelle zone alpine.
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Stambecco

Carta di distribuzione dello stambecco

Le aree colorate rappresentano le celle di 5 Km di lato
in cui la specie è presente
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MUFLONE

Nome scientifico: Ovis aries (O. gmelini) (Linna-
eus, 1758)
Nomi stranieri: mouflon (UK), mouflon (Fra),
Mufflon (Ger)
Nomi dialettali: mufloun (piem.)
Categoria IUCN: Vulnerabile. Anche in Italia(1)

ma solo nel suo areale sardo 

TASSONOMIA

In una revisione della complessa sistematica del
muflone Cugnasse(2) propone la designazione speci-
fica Ovis gmelini musimon ritenendo Ovis orientalis
inutilizzabile poichè basato sulle descrizione di ani-
mali incrociati. L’Autore considera tre “varietà” di
muflone: O. g. m. var. corsicana presente in Corsica;
O. g. m. var. musimon, presente in Sardegna (terra
typica); O. g. m. var. ophion, presente a Cipro. Data
l’origine domestica o semi domestica, il valore tasso-
nomico di tali “varietà” viene messa in discussione.

DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE

Si pensa che il muflone sia originario dei territori
montuosi dell’Asia Minore e del Caucaso. In Italia è
stato introdotto dall’uomo in Corsica e Sardegna in
un periodo compreso tra 6000 e 7000 anni fa (neo-
litico)(3). Attualmente è presente anche sull’Appen-
nino centrale e sulle Alpi, a seguito di introduzioni
effettuate a fini venatori.
In Piemonte si contano dieci colonie distribuite sul
territorio alpino, e una sulle colline dell’albese.

HABITAT, ECOLOGIA E BIOLOGIA
DI POPOLAZIONE

Habitat. Abita le zone rocciose alternate a forma-
zioni vegetali erbacee e arbustive, anche al livello
del mare. Introdotto in aree pedemontane e alpine,
raggiunge in estate gli ambienti tipici del camoscio. 

Dimorfismo sessuale. I maschi hanno taglia più
robusta (il peso medio degli animali abbattuti in
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Piemonte è di 32 kg, esclusi i visceri(F)) e massicce
corna avvolte a spirale. Le femmine sono di taglia
inferiore (in Piemonte il peso medio completamen-
te eviscerato è di 21 kg(F)) con corna piccole (condi-
zione rara nella popolazione sarda, frequente in
quella corsa) o assenti. In inverno, i maschi adulti
hanno una macchia di pelo bianco sulla schiena
(detta “sella”) che nelle femmine è appena accen-
nata da peli grigiastri, o del tutto assente.

Struttura sociale e comportamento riproduttivo. Il
muflone è gregario per tutto il periodo dell’anno. I
maschi raggiungono in ottobre-novembre i branchi
di femmine e piccoli e, dopo i combattimenti per
stabilire le gerarchie, hanno luogo gli accoppia-
menti. La gestazione dura 148-159 giorni, i parti
avvengono in marzo-aprile. Viene partorito solita-
mente un piccolo, ma sono relativamente frequen-
ti anche i parti gemellari. 

Sviluppo. L’accrescimento è rapido. La maturità fisio-
logica è raggiunta a un anno nei maschi, poco prima
nelle femmine; la prima riproduzione avviene rispet-
tivamente a 4 e 2 anni. Le età massime registrate
sono di 12 anni nei maschi e 15 nelle femmine.

Alimentazione. È un ruminante pascolatore poco
esigente; in Sardegna e Corsica, dove vive in

ambienti di mac-
chia mediterranea,
è soprattutto un
brucatore di foglia-
me(A). 

Rapporti con altre
specie. Sono possi-
bili interazioni spa-
ziali e alimentari
con i cervidi e sono
state descritte inter-
ferenze negative
(competizione trofi-
ca e spaziale) con il
camoscio(5, 6, 7, 8). Può
incrociarsi con gli
ovini domestici. 
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È nota la trasmissione di malattie con ovicaprini sel-
vatici e domestici(9). 
I casi di predazione da parte del lupo sui mufloni
non sembrano essere così frequenti nelle zone alpi-
ne rispetto alle realtà appenniniche(10).

STATUS E DIMENSIONI
DELLE POPOLAZIONI

La specie nel suo complesso non è in declino, anche
a causa delle numerosissime popolazioni alloctone;
in Piemonte non sembra essere in fase di espansio-
ne demografica.
La stima della presenza nella Penisola è di circa
8.200 capi di cui 2.000 in Sardegna(C). La popolazio-
ne alpina è stimata in circa 4.400-4.800 capi(4)

(distribuiti in 40 nuclei)(C). Attualmente in Piemonte
vengono stimati almeno 1100 animali, la metà cir-
ca presenti in provincia di Torino(F).

GESTIONE E CONSERVAZIONE

La specie è alloctona in Italia peninsulare e pertan-
to per lo meno localmente potrebbe essere neces-
saria la sua eradicazione. In assoluto devono essere
vietate ulteriori introduzioni.

LO SAPEVATE CHE?

I mufloni hanno ghiandole cutanee interdigitali
(all’estremità degli arti), sott’orbitali e prepuziali. Le
ultime due sono legate al ciclo riproduttivo(D).

STORIE, MITI E LEGGENDE

Una leggenda della Sardegna narra di un pastore
che viveva sempre isolato e raramente andava in
paese, se non per le grandi occasioni.
Ogni mattina si alzava presto e conduceva il greg-
ge al pascolo. Un giorno mentre saliva in cima alla
montagna, vide un muflone. Imbracciò il fucile per
ucciderlo, ma l’animale gli disse: “Non mi uccidere,
sono lo spirito di tuo nonno!”.
Il pastore terrorizzato scappò e ritornò alla sua
baracca, che stava bruciando; dentro vi erano tutte
le sue cose, insieme al formaggio, e grazie al muflo-
ne la baracca fu salva.
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CAPRIOLO

Capreolus capreolus 
Linnaeus, 1758









CAPRIOLO

Nome scientifico: Capreolus capreolus Linnaeus,
1758
Nomi stranieri: roe deer (UK), chevreuil (Fra),
Reh (Ger)
Nomi dialettali: craviöl (piem.), caprieul (occ.)
Categoria IUCN: Nessuna a livello internaziona-
le. La “sottospecie” C. c. italicus (cf. § “Tassono-
mia”) è considerata minacciata di estinzione(1).

TASSONOMIA

Sono state descritte diverse “sottospecie” sulla cui
validità molto si è dibattuto. Corbet(2) ne riconosce
quattro: C. c. capreolus, C. c. pygargus, C. c. bedfor-
di, C. c. melanotis, di cui solo la prima è presente in
Europa (Russia esclusa). Lehmann & Sagesser(3)

distinguono a livello specifico la forma più orienta-
le (C. pygargus) da quella più occidentale (C.
capreolus), che risulterebbe così monotipica (senza
distinzioni in diverse sottospecie). Secondo Grubb(4)

le popolazioni presenti in Mongolia e nel Sinkiang
cinese e quelle cinesi centro-orientali e coreane
sarebbero da attribuire a due diverse sottospecie
del C. pygargus. Gli autori moderni sono concordi
nel considerare la “sottospecie” C. c. italicus sinoni-
mo di C. capreolus.

DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE

Il capriolo è diffuso dalla Penisola Iberica alle coste
del Mar Caspio in Iran; manca in Nord-Africa. La
distribuzione, pressoché continua nell’Europa cen-
tro-orientale, è piuttosto frammentata nell’area
mediterranea.
In Italia, in seguito a reintroduzioni e a colonizzazio-
ni spontanee, il capriolo è attualmente ben distribui-
to e localmente in aumento sull’arco alpino e in nel-
l’Appennino. Nell’aree alpine nord-occidentali si
assistette alla totale scomparsa della specie in conco-
mitanza con il periodo della prima guerra mondiale
e la situazione rimase critica fino alla fine degli anni
quaranta del secolo scorso(5). Le attuali popolazioni
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piemontesi derivano tutte dall’espansione di tre
nuclei “storici” (Alta Valle Susa, Ossola ed Alta Lan-
ga) e localmente da operazioni di reintroduzione
con soggetti provenienti oltre che dalla Val Susa
anche da Trentino, Tarvisiano, Francia, Slovenia e
Danimarca(D). La specie è ormai presente su gran
parte del territorio piemontese e sembra tuttora in
espansione, sia numerica che di areale.

HABITAT, ECOLOGIA E BIOLOGIA
DI POPOLAZIONE

Habitat. Specie legata soprattutto ad habitat fore-
stali, caratterizzati da una ricca copertura erbacea e
arbustiva, intervallati da spazi aperti, dal livello del
mare al limite superiore della vegetazione arborea.

Dimorfismo sessuale. Le differenze tra i sessi sono
marcate, soprattutto per la presenza nei maschi dei
palchi, che cadono in autunno e si rinnovano in
inverno-primavera, prima nei soggetti maturi e poi
nei giovani.

Struttura sociale e comportamento riproduttivo.
La specie è di abitudini solitarie; solo in inverno,
quando la disponibilità di risorse è limitata, si pos-
sono formare gruppi temporanei. I maschi sono
poligami e nel periodo precedente gli amori occu-
pano e difendono territori di 10-25 ha(B) che marca-
no con una serie di segnali olfattivi e visivi. Il perio-
do degli amori si svolge tra la metà di luglio e la
metà di agosto, le nascite hanno luogo in maggio-
giugno. In questo periodo le madri si isolano e i gio-
vani maschi dell’anno precedente si allontanano
per colonizzare nuovi territori. La maggioranza dei
parti è gemellare, per cui il numero medio di giova-
ni per femmina è di 1,8(8).

Sviluppo. L’accrescimento dei giovani è rapido: il
60% del peso definitivo viene raggiunto già a 6 mesi
di vita. In Piemonte il peso medio eviscerato degli
adulti è di circa 20 kg per i maschi e 18 kg per le fem-
mine(F). Queste ultime sono sessualmente mature a 2
anni di vita, i maschi a 3. L’età massima riscontrata è
di 13 anni nei maschi e 16 nelle femmine, anche se
in natura animali con più di 8-9 anni sono rari.
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Alimentazione. Si nutre prevalentemente di vege-
tali legnosi (intorno al 30% della dieta) e semi-
legnosi quali edera, rovo, lampone, sambuco, rosa
canina (fino al 60% della dieta in inverno) ma può
consumare anche vegetali erbacei e frutti selvatici(7).
Il capriolo possiede una grande adattabilità alimen-
tare anche se le ridotte dimensioni dello stomaco lo
obbligano a cercare alimenti molto energetici,
come tutti i brucatori(B).

Rapporti con altre specie. La specie risente della
competizione con il cervo e il daino per le risorse
alimentari, mentre è meno marcata la competizio-
ne con muflone e cinghiale(8).

STATUS E DIMENSIONI
DELLE POPOLAZIONI

In Piemonte la specie è da considerarsi in aumento;
infatti ha colonizzato oltre alle aree alpine anche
quelle pedemontane, collinari e di pianura. 
Perco(A) nel 1987 ipotizzava la presenza in Italia di
120.000 caprioli, attualmente si pensa siano circa
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400.000(6). Nel 2005 in Piemonte la popolazione
minima accertata era di circa 13.000 individui(F);
tale numero va considerato indicativo, dato che le
sue caratteristiche ecologiche rendono il capriolo
particolarmente difficile da censire.

GESTIONE E CONSERVAZIONE

La gestione del capriolo, su tutto il territorio regio-
nale, avviene attraverso la “caccia di selezione”. I
piani di abbattimento sono calibrati in modo da
mantenere ad un livello sostenibile le diverse popo-
lazioni.

LO SAPEVATE CHE?

Dopo la fecondazione lo sviluppo embrionale si
blocca fino a dicembre (diapausa) per poi riprende-
re in gennaio e concludere la gestazione nel mese
di maggio, quando la massima disponibilità alimen-
tare riduce i costi energetici della gravidanza e del-
l’allattamento.

STORIE, MITI E LEGGENDE

La regione compresa tra i grandi fiumi che sfociano
nell’Alto Adriatico era
un tempo ricoperta da
immensi boschi di car-
pini, faggi e querce.
Cespugli di sorbo ros-
so, biancospino e cor-
niolo facevano da sot-
tobosco agli olmi cen-
tenari e agli alti frassi-
ni. Era il regno incon-
trastato del capriolo, il
cui culto è stato attri-
buito ad Apollo.
Il capriolo compare
anche nei miti gallesi:
il capriolo bianco è il
simbolo del viaggio
dell’anima verso la
morte.
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Carta di distribuzione del capriolo

Le aree colorate rappresentano le celle di 5 Km di lato
in cui la specie è presente
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CERVO

Nome scientifico: Cervus elaphus (Linnaeus, 1758)
Nomi stranieri: deer (UK), cerf (Fra), Hirsch (Ger)
Nomi dialettali: cervo (occ.)
Categoria IUCN: il cervo non è incluso in alcu-
na categoria di protezione, ad eccezione del
“cervo sardo”, che è considerato minacciato di
estinzione (1)

TASSONOMIA

Specie politipica con diverse “sottospecie” descrit-
te, la cui validità è spesso controversa. Butzler(2)

descrive, nella regione Eurasiatica occidentale, ben
otto sottospecie. Corbet(3) riconosce delle prece-
denti otto solo C. e. elaphus (Centro e Nord-Euro-
peo) e C. e. corsicanus di Corsica, Sardegna, Nord
Africa e Spagna meridionale. Data l’origine antropi-
ca della popolazione sarda(4) e a seguito dei risultati
preliminari di studi genetici(5), C. e. corsicanus non
dovrebbe tuttavia essere considerata una sottospe-
cie valida, bensì una popolazione isolata, probabil-
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mente di ceppo Est-europeo. L’origine dei cervi pie-
montesi, come di gran parte di quelli europei, è
incerta: non derivano da ceppi originari italiani e
spesso sono frutto di incroci.

DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE

Il cervo, presente in tutto l’emisfero settentrionale,
è ampiamente distribuito in Europa, Asia Minore,
Transcaucasia e zone temperate dell’Asia tra l’Hima-
laya e la Siberia settentrionale, fino alla costa pacifi-
ca di Russia, Corea e Cina settentrionale. In Nord
Africa è presente in una ristretta area ai confini set-
tentrionali tra Algeria e Tunisia. In Nord America,
dov’è noto come Elk o Wapiti e spesso considerato
come specie a sé (Cervus canadensis), è presente in
diverse aree di Canada e Stati Uniti. 
In Italia scomparve nel secolo scorso da gran parte
del Paese in seguito alla caccia, sopravvivendo solo
nel settore alpino centro-orientale. In seguito a rein-
troduzioni, introduzioni e in parte colonizzazione
spontanea (p.e. nell’Ossola), la specie è attualmen-
te diffusa in buona parte dell’arco alpino piemonte-
se. Tra le numerose immissioni si ricordano quelle
effettuate a più riprese nel parco della Mandria di
Venaria Reale (dove i cervi presenti sono ibridi tra
individui delle più disparate origini), quella storica
della Val Susa (1962-64) e quelle più recenti (e non
sempre tecnicamente corrette) operate nelle valli
Stura e Pesio (1990-93), Sesia e Sessera (1994-98),
val Po e Verbano-Cusio (1998-2000), valli Maira e
Varaita (2001), valli di Lanzo e valli Orco e Soana
(2003).

HABITAT, ECOLOGIA E BIOLOGIA
DI POPOLAZIONE

Habitat. La specie abita sia ampi spazi aperti sia
zone forestali, dal livello del mare al limite della
vegetazione arborea, con escursioni altitudinali sta-
gionali più o meno marcate.

Dimorfismo sessuale. Il maschio è facilmente
distinguibile dalla femmina per la presenza dei pal-
chi, che vengono rinnovati ogni anno tra la fine del-
l’inverno e l’inizio della primavera, ha un corpo
molto più robusto (160-210 kg per i maschi contro
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i 90-130 kg delle femmine) e mantello più scuro.

Struttura sociale e comportamento riproduttivo.
Specie sociale e poligama, con struttura di tipo
matriarcale basata sul gruppo familiare composto
da una femmina adulta, il piccolo e il giovane del-
l’anno precedente. Per la maggior parte dell’anno i
maschi vivono separati dalle femmine, in gruppi più
o meno stabili. Il periodo degli amori ha luogo tra
la metà di settembre e la metà di ottobre, la gesta-
zione dura 230-240 giorni, l’allattamento si protrae
fino a dicembre-gennaio. La femmina partorisce un
unico cerbiatto già dal secondo anno di vita.

Sviluppo. L’accrescimento è rapido: a 1 anno di vita
il peso raggiunge il 50% di quello definitivo; tra 6
mesi e un anno nei maschi compaiono gli steli dei
palchi e la corporatura diviene più robusta, mentre
l’apice del peso corporeo è raggiunto a 4-5 anni
nella femmina e a 7-8 nel maschio; i palchi hanno il
loro sviluppo massimo tra gli 8 e i 12 anni. L’età
massima registrata è di 18-19 anni, ma solo rara-
mente i cervi superano i 16 anni di vita(B).

Alimentazione. Specie erbivora, prevalentemente
diurna, che necessita di 10-15 kg di vegetali al gior-
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no. Predilige i vegetali erbacei, che in genere rap-
presentano oltre i 2/3 della dieta, ma può utilizzare
anche piante cespugliose e specie arboree (ad
esempio abete, larice, cembro, faggio, frassino e
ginepro) causando localmente danni, anche rile-
vanti, al patrimonio forestale.

Rapporti con altre specie. Può competere con gli
altri ungulati dove le densità di popolazione rag-
giungono livelli elevati. Le possibili modifiche
all’ambiente forestale prodotte dalla specie posso-
no indirettamente danneggiare la fauna del suolo e
del sottobosco.

STATUS E DIMENSIONI
DELLE POPOLAZIONI

Il cervo, anche a causa delle continue reintroduzio-
ni, è attualmente in espansione in molte aree del
Paese, ad eccezione della popolazione sarda. 
Nel 2001 la popolazione italiana consisteva di circa
44.000 animali(C); in Piemonte nel 2005 si stima la
presenza di circa 4000 cervi(F) escluse le aree protette.

GESTIONE E CONSERVAZIONE

Data l’espansione della specie sul territorio monta-
no regionale, il cervo non necessita di misure di
conservazione. La gestione è effettuata tramite
abbattimenti selettivi laddove le densità degli ani-
mali siano compatibili con il prelievo venatorio.

LO SAPEVATE CHE?

Il mantello picchiettato di bianco dei piccoli di cer-
vo, oltre ad avere una funzione mimetica, permette
il riconoscimento madre-figlio in un periodo in cui
l’odore del piccolo è ancora poco marcato(B).

STORIE, MITI E LEGGENDE

Nella mitologia celtica esiste un impressionante
numero di termini usati per descrivere il cervo, che
veniva adorato come una dea.
Oltre a simboleggiare la grazia e la dolcezza, a que-
sto animale veniva attribuita la capacità di viaggia-
re verso le “verdi colline”, cioè il regno delle fate, e
di percepire il mondo da diversi punti di vista.
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Carta di distribuzione del cervo

Le aree colorate rappresentano le celle di 5 Km di lato
in cui la specie è presente
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DAINO

Nome scientifico: Dama dama (Linnaeus, 1758)
Nomi stranieri: fallow deer, buck (solo il
maschio) (UK), daim (Fra), Damhirsch (Ger)
Nomi dialettali: dàim (piem.)
Categoria IUCN: non inserito in lista 

TASSONOMIA

I daini sono suddivisi in due gruppi corrispondenti
alle popolazioni europee e mesopotamiche o per-
siane. Alcuni autori considerano questi due gruppi
come due specie separate (Dama dama e Dama
mesopotamica), altri, invece, due sottospecie (D.
dama dama e D. d. mesopotamica)(1).

DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE

La distribuzione attuale della specie è completa-
mente artificiale, essendo estinta in gran parte del
suo areale originario. L’unica popolazione autocto-
na è, probabilmente, quella di Düzlerçami in Tur-
chia. In Europa le attuali popolazioni hanno avuto
origine antropica derivando da nuclei di tenute ari-
stocratiche, prima, e da introduzioni varie, poi.
In Italia la distribuzione non è uniforme, ma si con-
centra soprattutto in alcune aree dell’Appennino
centro-settentrionale e in ex tenute di caccia (San
Rossore e Castelporziano). In Piemonte è presente
con nuclei sparsi nel cuneese, nell’astigiano e nel-
l’alessandrino.

HABITAT, ECOLOGIA E BIOLOGIA
DI POPOLAZIONE

Habitat. Il daino è una specie tipica di ambienti
caratterizzati dalla presenza di praterie e radure
boschive. La sua elevata socialità e le scarse esigen-
ze alimentari lo rendono adatto ad un gran nume-
ro di ambienti a clima temperato. Mal si adatta,
invece, alle zone di montagna con innevamenti
prolungati e alle zone molto aride.

Dimorfismo sessuale. I maschi provvisti dei caratte-
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ristici palchi a ramificazioni palmate nel periodo
degli amori, sono più grossi e robusti delle femmi-
ne (in Piemonte rispettivamente 51,4 kg e 34,5 kg(F)

completamente eviscerati).

Struttura sociale e comportamento riproduttivo. Il
daino è un animale sociale con una spiccata segrega-
zione sessuale al di fuori del periodo riproduttivo(E). La
stagione degli accoppiamenti inizia in ottobre. Dopo
circa 230 giorni di gestazione la femmina partorisce
un piccolo, raramente 2 (nel 10 % dei casi)(A). Succes-
sivamente piccoli, giovani e femmine si riuniscono in
branchi separati da quelli dei maschi adulti(2).

Sviluppo. La maturità fisiologica si ha a circa 1 anno
per entrambi i sessi. La prima riproduzione avviene
a 5-6 anni nei maschi e a 2-3 anni nelle femmine(3).
Le età massime registrate sono di 15 anni nei
maschi e 17 nelle femmine: questi dati potrebbero
però riferirsi ad animali in cattività, mentre in natu-
ra l’aspettativa media di vita sarebbe inferiore.

Alimentazione. Specie in preferenza pascolatrice,
ad attività prevalentemente crepuscolare, necessita
di 5 kg di vegetali freschi per 50 kg di peso al gior-
no(A), ma è capace di adattarsi alla disponibilità ali-
mentare locale. Predilige le specie erbacee, che in
genere rappresentano oltre i 2/3 della dieta, ma
può rivolgersi anche a piante cespugliose e arboree,
causando localmente danni rilevanti al patrimonio
forestale.

Rapporti con altre specie. Compete con gli altri
cervidi (cervo e capriolo) rispetto ai quali sembra
essere meglio adattato in ambito mediterraneo, ma
meno competitivo sui rilievi montuosi.
Sembra essere poco sensibile alla predazione da
parte del lupo, almeno nel segmento adulto della
popolazione.

STATUS E DIMENSIONI
DELLE POPOLAZIONI

La specie, anche a causa delle continue introduzio-
ni a scopo venatorio, è attualmente in espansione
in molte aree del Paese. 
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Perco(A) stimò nel 1987 la popolazione italiana in cir-
ca 7000 esemplari, diventati nel 2000 circa 21500,
di cui 18000 nell’Appennino centro-settentrionale.
La consistenza sul territorio piemontese è stata sti-
mata in 1200 animali nel 2005(F).

GESTIONE E CONSERVAZIONE

Il daino non pone problemi di conservazione, ma
piuttosto di gestione. Essendo specie alloctona, in
Piemonte sono vietate le operazioni di introduzione
e le popolazioni vengono fortemente contenute.

LO SAPEVATE CHE?

Le femmine di daino sono in grado di ritardare la
nascita dei loro piccoli fino ad uno o due mesi nel
caso in cui le condizioni ambientali non si presenti-
no favorevoli alla nascita(2).

STORIE, MITI E LEGGENDE

Si dice che i daini abbiano un udito fine e una vista
acuta e siano in grado di prendere rapidamente
delle decisioni, scomparendo come un’ombra
quando sono inseguiti.
Sono anche l’emblema della longevità: i palchi che
crescono nuovamente ogni anno simboleggiano la
rigenerazione.
Il daino vi chiede di ricordarvi di prendere parte alla
pura armonia con gli spiriti della foresta e della
montagna.
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CINGHIALE

Nome scientifico: Sus scrofa (Linneus, 1758)
Nomi stranieri: wild boar (UK), sanglier (Fra),
Wildschwein (Ger)
Nomi dialettali: cinghial, singial, cignal (piem.),
sängliè (occ.)
Categoria IUCN: non minacciato

TASSONOMIA

La grandissima diffusione nel mondo di questo ani-
male ha portato alla descrizione di diverse sottospe-
cie, molte delle quali di valore dubbio o sinonimi
(cioè riferiti alla stessa sottospecie). Corbet(1) non
riconosce alcuna sottospecie e considera il cinghia-
le una specie monotipica. In passato, i cinghiali ita-
liani sono stati attribuiti a due sottospecie diverse:
S. s. meridionalis, presente in Sardegna, e S. s. majo-
ri, diffuso in Toscana e nel resto della penisola.
Recenti studi genetici(2) hanno messo in luce, inve-
ce, che il “cinghiale sardo” è una forma derivata da
soggetti addomesticati introdotti nell’isola nel VI
millennio a. C.(3) e non ha alcun valore per la tasso-
nomia. Attualmente la popolazione italiana, com-
presa quella piemontese, è costituita da un miscu-
glio di individui di origine selvatica, domestica ed
incrociata(3).



DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE

Questa specie ha una enorme diffusione che com-
prende gran parte dell’Europa (eccetto le isole bri-
tanniche, gran parte della Scandinavia, Grecia e
Sicilia), il Medio Oriente, la penisola indiana e indo-
malese, la Cina meridionale e l’Indonesia fino alle
isole della piccola Sonda (Timor)(1).
Il cinghiale è presente in gran parte della Penisola
italiana, in tutte le Alpi Occidentali e in alcune aree
dell’arco alpino orientale(4,6). In Piemonte si estinse
nel XVIII secolo, come da tutto il Nord-Italia(4).
Ricomparve nel primo ventennio del secolo scorso
sulle Alpi sud-occidentali (1919: Val Susa; 1920: Val
Varaita)(5) e da qui si diffuse su tutto il territorio. L’at-
tuale presenza capillare del cinghiale in tutto il Pie-
monte si deve anche alle massicce opere di immis-
sione con individui di dubbia provenienza o incro-
ciati con i maiali.

HABITAT, ECOLOGIA E BIOLOGIA
DI POPOLAZIONE

Habitat. Sebbene il cinghiale prediliga gli ambienti
forestali dominati dalle latifoglie, è in grado di colo-
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nizzare una vasta gamma di ambienti dalle pianure
antropizzate fino alle alte quote montane, con fre-
quenti osservazioni estive fin oltre i 2.000 metri.

Dimorfismo sessuale. Il maschio è più massiccio, ha
denti canini più sviluppati e un vistoso ciuffo di peli
con cui termina la guaina del pene. Entrambe i ses-
si possiedono una vistosa gibbosità sul dorso ed una
cresta di peli che nei maschi può essere eretta a
volontà.

Struttura sociale e comportamento riproduttivo. I
maschi adulti vivono solitari, mentre le femmine
vivono in branchi familiari matriarcali. Il periodo
riproduttivo, nelle popolazioni selvatiche pure, è
molto lungo ma presenta una ciclicità stagionale
che porta alla sincronizzazione delle nascite in tarda
primavera(8), il periodo più favorevole per l’alleva-
mento della prole. Il momento degli accoppiamen-
ti cade tra novembre e febbraio e la gestazione dura
circa 4 mesi (mediamente 115 giorni). In Piemonte
le nascite avvengono in tutti i mesi dell’anno, con
un picco nel quadrimestre aprile-luglio. Le dimen-
sioni della cucciolata variano tra i 2 ed i 10 giovani
(in media 6) in relazione al peso ed all’età della
madre; i piccoli vengono allattati fino ai primi gior-
ni di luglio.
Nel caso di annate eccezionali, o di popolazioni
incrociate con i maiali, le femmine possono avere
anche due gestazioni(3).

Sviluppo. Lo sviluppo è molto rapido: i giovani, con
mantello striato alla nascita, vengono svezzati al 2°-
3° mese di vita. A 5-6 mesi presentano il mantello
rossiccio e sono già indipendenti. Intorno al 10° -
11° mese i maschi, già sessualmente maturi, vengo-
no allontanati dal branco, mentre le femmine
rimangono con il gruppo materno e raggiungono
la maturità poco tempo dopo.

Alimentazione. Specie onnivora estremamente
opportunista, si nutre sia di alimenti vegetali che
animali (talpe, arvicole, toporagni). In periodo
autunnale in Piemonte la risorsa più importante è
costituita da castagne, ghiande e graminacee(D).
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Rapporti con altre specie. Il cinghiale può compe-
tere per le risorse alimentari con gli altri ungulati.
Può, all’occasione, predare direttamente piccoli
mammiferi e altri vertebrati, così come invertebrati
del suolo. La predazione sui nidi di uccelli terricoli è
controversa: non è chiaro se questo comportamen-
to rivesta carattere occasionale o sistematico.

STATUS E DIMENSIONI
DELLE POPOLAZIONI

Le popolazioni autoctone sono virtualmente scom-
parse per la caccia e l’inquinamento genetico dovu-
to al rilascio di esemplari di ceppo alloctono e di
incroci tra cinghiale e maiale. La specie è ampia-
mente diffusa in Piemonte anche a causa delle
immissioni a fini venatori. Sussistono oggettive dif-
ficoltà nel censirla ed è pertanto difficile ipotizzare
stime della sua consistenza. Nel 2005 sono stati
abbattuti sul territorio regionale circa 13.000 indivi-
dui: si può stimare che la popolazione complessiva
ne conti almeno il doppio(F). La popolazione italiana
è probabilmente di centinaia di migliaia di indivi-
dui(7).

GESTIONE E CONSERVAZIONE

Il cinghiale non necessita di misure di conservazio-
ne ma viene gestito su tutto il territorio piemonte-
se. La presenza di Sus scrofa “meridionalis” negli
elenchi delle Convenzioni internazionali dovrebbe
essere eliminata, essendo dimostrato che questa
sottospecie non ha alcun valore tassonomico(3).

LO SAPEVATE CHE?

Il maiale domestico possiede in totale 38 cromoso-
mi (19 coppie), mentre il cinghiale 36 (18 coppie).
Gli incroci di prima generazione possono essere
riconosciuti con certezza perché ne hanno 37(6).

STORIE, MITI E LEGGENDE

Il cinghiale, in varie forme, è onnipresente nella let-
teratura Celtica come creatura di grande potenza e
forza totemica. La scrofa, poi, veniva considerata
simbolo di saggezza perché si nutriva delle faggio-
le, i frutti del faggio, albero sacro ai Celti.
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Carta di distribuzione del cinghiale

Le aree colorate rappresentano le celle di 5 Km di lato
in cui la specie è presente
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GLOSSARIO

Brucatore:
erbivoro che seleziona sia le specie vegetali, sia le parti della pianta
a maggiore contenuto energetico. Strategia, solitamente, legata a
specie di ridotte dimensioni e quindi con stomaco di capienza limi-
tata.

Dimorfismo sessuale:
differenze di aspetto tra i maschi e le femmine.

Filopatria:
tendenza di una specie a rimanere sempre negli stessi areali e con
poca propensione alla dispersione spontanea verso nuove aree.

Intermedio: (pascolatore o brucatore)
Animale che può scegliere la strategia alimentare (brucare o pasco-
lare) in base alle condizioni ambientali o alla disponibilità di cibo.
In quasi tutti i casi le specie con strategia intermedia prediligono
una delle due situazioni pure e solo in determinate condizioni pas-
sano alla forma alternativa di nutrimento.

Pascolatore:
animale che si nutre ingerendo una grande quantità di vegetali sen-
za selezionare le specie per il loro contenuto energetico. Solitamen-
te questa strategia è associata ad uno stomaco più grande rispetto
a quello dei brucatori.

Tassonomia:
è quella branca delle scienze naturalistiche che si occupa di ordina-
re in categorie univoche le specie. Molto spesso vengono utilizzati
i termini di sistematica o filogenesi per indicare la stessa scienza
anche se questi ultimi due termini hanno accezioni leggermente
diverse.
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