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E con grande soddisfazione veder realizzata questa pubblicazione che ci fa conoscere, anche con
magnifiche illustrazioni, aspetti sconosciuti della ricchezza faunistica del nostro territorio. Un libretto
che potrei definire un caleidoscopio di emozioni e di immagini, che fara scoprire un patrimonio da
conservare con amore dalla nostra comunita.

'. Consentitemi, allora, di dire, oltre che per intima convinzione, che questa é un’0ccasione che si presenta
F“ ' 3— molto di rado e che fa sl che questo opuscolo meriti di figurare nelle nostre librerie a fianco delle piu

F " rappresentative opere sulla storia e sulle bellezze di Lograto.
Grazie, quindi, all’autrice e a chi l’ha voluto ed ha seguito la sua realizzazione con dedizione ed entusiasmo.
A tutti l’augurio che sia di vostro gradimento.

ll Sindaco
Gianandrea Telo

Continua il nostro viaggio per la tutela dell’ambiente con la pubblicazione di questo opuscolo sugli r"7i‘;.._h_\
uccelli che fa seguito a quello sugli “Alberi del Parco Castello a Lograto”. ;'.;;'_ _

.+ "-;,-t-yr
L’amore e la passione traspare, sia dai mirabiii e sorprendenti disegni che dalle righe dell’autrice
con una leggerezza che non lascia incertezze sulle emozioni cla lei provate nel realizzare l’opera. - "
Pare proprio che questo libretto sia stato concepito in momenti di magico riposo tra le verdi
sponde delle nostre belle risorgive dove si rifugia e transita una diversita inimmaginabile di uccelli che
la maggior parte di noi non riesce a percepire.

2-V‘
Ed anche a noi, come lettori, sembra di toccare con mano le bellezze che ancora il nostro patrimonio naturale ha da offrirci.
E chissa, poi, che questa iniziativa, realizzata con il sostegno del Gruppo Ambiente di Lograto, non funga da trampolino di
lancio per tutti coloro che, dopo cli noi, vorranno proiettarsi nell’esplorazione del territorio del nostro Comune. lnfatti si puo
vivere il rapporto con la natura anche a pochi chilometri dalla citta e in un paese industrializzato della laboriosa Lombardia,
forse meglio che in un deserto dei paesi arabi.
Con la speranza che faccia sognare anche voi, auguro a tutti una buona lettura. ,

L Assessore alla Cultura
. Valeria Belli

%—>~..
_‘\%Z_~_<; ll Gruppo Ambiente di Lograto e una associazione di volontari che dal 2000 organizza e

_ promuove numerose iniziative per diffondere ed aumentare la sensibilita verso l’ambiente, la
1 /, , tutela del territorio e la sostenibilita ambientale. ll C-ruppo é promotore da anni di progetti di

~-H riqualificazione ambientale di alcune aree agricole e di fontanili, elemento fondamentale e caratteristico
del nostro paesaggio. Nel 2008 abbiamo realizzato alcuni percorsi ciclopedonali per valorizzare gli aspetti ambientali del
territorio, non dimenticando quelli culturali, sportivi e ricreativi. ll C-ruppo Ambiente propone ogni anno numerose iniziative
ed eventi, senza scopo di lucro, che hanno il preciso scopo di far conoscere il territorio in cui viviamo e sensibilizzare
attraverso le nostre manifestazioni al rispetto dell’ambiente e ad un uso piu sostenibile delle risorse. ll Gruppo Ambiente é
costituito da volontari ed é aperto a chiunque desideri contribuire al miglioramento dell’ambiente in cui viviamo.
Siamo orgogliosi di essere stati tra i promotori dell’0puscol0 “Gli Alberi del Parco Castello a Lograto” a cui segue questo
libro dedicato agli uccelli realizzato con passione, competenza e cura da Lucia.
Vi auguriamo buona lettura. GrupploVX:fig§:l';ltgfi_lograt°



lntroduzione 3

In questo piccolo libro troverete le specie di uccelli avvistabili nel territorio del Comune di Lograto. Non sono
rappresentate tutte le specie presenti: sono state tralasciate infatti quelle piu difficili da osservare (quelle ad
esempio dal comportamento molto elusivo) e quelle piu rare. Le specie sono poste in ordine sistematico
(cioé seguendo le relazioni di parentela).

Riconoscere gli uccelli significa sapere cosa osservare e individuare quindi i segni caratteristici. Le caratteri-
stiche esteriori sono pero solo uno degli aspetti da considerare. Per identificare un uccello infatti spesso e
necessario osservare, oltre alle sue dimensioni, alla
forma di ali, becco e coda, anche il comportamento, il Ve'“<@ Marielle
tipo di volo, il canto, il luogo e il periodo dell'osserva- Home Nu“ 5°aP°'a"
zione. Puo non essere facile all'inizio, ma con un po' di
curiosita e di pazienza, le pagine di questo libro po- °'°PP°"e
tranno aiutarvi nella scoperta degli uccelli di Lograto. Memo < / Copritrici
Prima di procedere con la lettura, soffermatevi un mo- Gola ‘/ della coda
mento sui simboli e i termini utilizzati nelle pagine ¢°P'i"i<_i

_ secondarie
successive.

Alula 1
Ordine (ogni ordine
comprende diverse

Famlglla (°S"lfa' famiglie) Copritrici ‘Z
_‘ _ Remiganti

pm Specle) secondarie 'Timoniere

miglia comprende ‘\ Prima,-ie

- Remiganti
primarie

In grassetto il no-
me C0mUT1@ della In corsivo il nome

$Pe¢le \ / scientifico

Nome/nomi in \ /

“""e“° b“eS°'a' Civetta (Athene noctua)no (non sempre
presente) Nome dialettale: Siéta

O L: 23-28 cm, AA: 50-57 cm, F: SB, M irr
\ \ \\

\ F: Fenologia A
Conservazione

- - - : lare© specie cacciabile AA Apertura A
O specie non cacciabile L: Lunghezza dalla (lndlcata per le Specie
. Specie protetta Puma del beCC° a osservabili piu fa-

quell?! della Coda cilmente in volo)



4 Anseriformes
Anatidae

Germano reale Marzaiola (Anas querquedula) Alzavola (Ancis crecca)
(AFIGS plfilf)/l'l’lyl’lCl'lOS) Nome dialettale: Raseghet Nome dialettale: Gaer
Nome dialettale: Nedrot selvadéch © L: 37-41 cm, AA: 59-67 cm, F: M, B, W irr © L: 34-38 cm, AA: 53-59 cm, F: M, W, B irr

© L’ 5°'6° Cm’ AA‘ 8195 cm’ F: SB’ M’ W Migratrice regolare, soprattutto in Molto piccola, si puo osservare
E la specie piu facile da osservare primavera, e visitatrice estiva, la durante le migrazioni e l'inverno,
sulle rive delle rogge, soprattutto Marzaiola frequenta fiumi, stagni e in zone umide, lungo i
durante le migrazioni e l’inverno. margini di coltivazioni. Le nidifica- fossati e nelle
Puo trattarsi talvolta di individui zioni nel nostro territorio sono tese. _-€'_=__;"i _ _ 0
di origine semi-domesti- molto rare. _ _ ‘“*:“*' " k
ca. "-

ii»
ill__ .__ _ ,?

'7» Femmina :.;_-_.‘ Maschio " -\
I’ Maschio

¢,

'_'.--_§.-*1 -::-:\l--

f. ;-‘ea.-i*=
ae xi--‘L‘;,0Q!-4

“' "-""1 Maschio Y’ .
.J'_.

Quagna (cotumix cow,-m-X) l Cicogna bianca (Ciconia ciconia)
Nome dialettale Quaia Nome dialettale: Cicogna

© L: 16-18 cm, F: M, B, W irr hi£ . L: 95410 cm’ AA:18o'218 cm’|. F: M, W irr, B irr
Migratrice e nidificante, frequenta “ "°'°|l|"="tt° °°"

_ _ _ _ _ _ CO 0 ESO
ambienti aperti, coltivazioni erbacee e
cerealicole, ma non e facile da vedere /'- " _ _ pianura’ soprattutto da
tra la vegetazione: Ha una distribu- aprile a maggia Si pub OS_
zione frarnmentaria e sta fa- / Sen/are in Vow O posata in
cendo registrare un drastico Y ta popplszionidi Fa- aree aperte in anmentazio

ca.lO' Sia.ne"e.pOpO|aZiOm /I 4' §<.>al£l:)ic(us)a§:l|l1u<fstro I ne. Facilmente riconoscibi-
mlgranti Ch€ In C|U€ll€ _ -. i - ‘ geérigorgoasrpzptdg;/gige Ie per piumaggio bianco

nidiiicanti, dovutg alle I I ‘ 4 i\ A dalfpzrscopivenatoriy HI. e new e H becco e Ie
m i icazioni am ientaiea ‘ ~ * ertantotales ecie " " -i‘ .
prglievo Venatorio. 1 ' l Eon viene trattzta. l . Zampe l-0556'

Galliformes Cic_oniifo_rmes
Phasianidae Ciconiidae

Specie migratrice, passa
regolarmente in tutta la



Airone cenerino (Ardea cinerea)

O L: 84-102 cm, AA: 155-175 cm, F: B, M, W

Ali molto ampie, collo
Nome dialettale: Airu seneri 'e"a“° e Za"‘Pe tese

all'indietro durante il volo

E il piu comune e diffuso Ardeide europeo. Si distingue per le
grandi dimensioni, le parti superiori grigio chiare, il collo bianco e
il capo attraversato da una stria nera sull’occhio. L'Airone ceneri-
no pesca pesci, girini, rane, insetti e molluschi.

If .

l il Robusto e affilato
l_ becco giallastro

1‘
L‘adulto nidificante "

ha lunghe piume '-
sul capo 7|

_|l

|| (Ono pub essere La traccia dei passi ha Le remiganti primarie
, esteso 0 incurvato _ _ orme leggermente (26-33 cm) sono grigie

divaricate con l'apice nero grigio; si
_ ' ' possono trovare

abbastanza facilmente
sulle sponde dei fontanili

, e sono inconfondibili per
‘ Q, dimensione e colore

I

,.. .
1.., III /

. "I. 1
1- 1"

\ ' if ‘fl

:1

A

. r-J

DOVE OSSERVARLO
Pur essendo una specie legata agli ambienti
umidi, l'Airone cenerino frequenta anche
zone lontane dall'acqua e negli ultimi anni il
suo areale é in forte espansione. E possibile
avvistarlo durante tutto l'anno. Non nidifica
nei nostro territorio, ma non e difficile
osservarne esemplciri in transito 0 svernanti
nei campi intorno al paese.

asimmetrica e di grandi 1
dimensioni (15 cm), sono

Volo potente con
lenti e profondi

battiti d'ala

Nell'impronta,

normalmente visibili -_“
quattro dita



6 Peleca_niformes
Ardeidae

Airone bianco maggiore (Ardeci cilba) In memo SUI Airone guardabuoi (Bubulcus ibis)
Nome dialettale: Airu bianch letame O L: 45-52 cm, AA: 82-95 cm, F: M, W, B reg?
O L: 85-100 cm, AA: 145-170 cm, F: M, W ' _

coltivi irrigui compiendo lunghi spostamenti' > Livrea invernale bianca
giornalieri alla ricerca di cibo: generalmente con becw giallo E

. . . . . .. . b .11 Ipesci, anfibi e piccoli rettili. Sta lontano dai Zampe gifijdj
luoghi abitati e raramente si posa sugli alberi. "idifi<a"te@P°»

. . . . dSi osserva nel nostro territorio soprattutto in
autunno e in inverno, alla ricerca di cibo nei “UM
campi umidi, ma anche in terreni piu asciutti.

 —Q?in if'““~Grande airone dal piumaggio completamente
bianco. Frequenta rive di fiumi, acquitrini,

ll lungo becco
a pugnale puo

essere tutto giallo
0 parzialmente

nero in punta in
primavera

ll collo e
lungo, sottile e

angoloso

Garzetta (Egretta garzettci)
Nome dialettale: Airunsi bianch Lungo e affilato
O L: 55-65 cm, AA: 88-106 cm, F: M, B, W becco Scum

1 ' 0
/N

_,__ 8‘

Piccola ed elegante, la
Garzetta frequenta, per
catturare insetti, anfibi e pesci,
zone con acqua bassa, campagne
con canali, paludi, risaie, ma
anche sponde di fiumi e coste
marine. Durante la ricerca di cibo é
quasi sempre solitaria. Non nidifica nel
nostro territorio, ma é migratrice regolare. E
possibile osservarla anche nei mesi invernali.

maggiore _ Nell'abito riproduttivo sono evidenti sulla
(destraldalla 3 1 1- V A 11 nuca delicate e lunghe penne (‘egrette’)Q R,“ , i .) .

Lungo e,-e» 1 _sottile collo

|“-s.

\ \ = I; ‘ l:

l l 1 Zampe
J nerastre 0

Becco giallo, zampe e piedi 1 g;a||a5tre a||a
neri e taglia piu grande base

distinguono
l’Air0ne bianco

Garzetta 5, ' ,7 . 4' fl
(sinistra l '- ' ‘

Piccolo airone che frequenta zone
anche non legate agli

<5 _,_ ambienti umidi
come praterie e

campi arati, spesso in
associazione al bestiame. Si

distingue dalla Garzetta
perché piu tozzo, con il becco

piu corto di color giallo e con il
collo piu grosso. Si puo vedere tutto

l'anno, ma e piu facile
osservarlo in inverno a

cibarsi di invertebrati nei
campi, generalmente in stormi

Piumaggio
interamente
bianco (nei

disegno llabito
invernale)

Zampe nere
con piedi

gialli

. ,_ a

e un ciuffo di piume sul dorso. '*— "="“'~"" —- '*#“—-'-'



Pelecaniformes Suliformes

Nitticora (Nycticorcix nycticorax)
O L: 58-65 cm, AA: 90-100 cm, F: M, B, W irr

La Nitticora visita i nostri territori in estate, mentre
sverna in Africa. Preferisce le zone palustri, le risaie
e le rive dei fiumi ricche di vegetazione fitta, ma
anche cave, canali e fossi. Passa il giorno nascosta e
inattiva appollaiata su alberi 0 arbusti, ma a volte e
in cerca di cibo anche di giorno, soprattutto nelle
prime ore del mattino e all'imbrunire. Quindi, anche
se non e cosi frequente avvistarla nel nostro terri-
torio, e piu facile da osservare all'alba 0 al tra-
monto. Quando e posata hail corpo tozzo, perché
zam eeco osono iu cor iris e oa ia riaironi.p ll p t p tt l lt

Occhi rossi e
becco robusto

In primavera ha due lunghe
e filiformi piume bianche

Q che pendono dal capo

4’
nero (non visibili

nel disegno)

ll dorso nero e
le ali grige la

rendono
inconfondibile

Zampe piuttosto ,-
corte f

-1’ ‘F

> Livrea invernale;
nella livrea riprodutti-
va visibile in primavera,

' il bianco si estende a gran
parte del collo e del capo e

sulle cosce e presente una

Ardeidae Phalacrocoracidae 7

Cormorano (Phalcicrocorcix carbo)
Nome dialettale: Cormora

O L: 77-94 cm, AA: 121-149 cm, F: B, M, W

Principalmente acquatico, e abbondante lungo le
coste, ma si trova anche nell'entroterra ed e, negli

ultimi anni, in forte espansione territoriale. Nel no-
stro territorio e piu facile osservarlo durante le mi-
grazioni e il periodo invernale. Si nutre di pesci che

cattura nuotando sott'acqua.

Ali lunghe e Vola con il
larghe collo teso

/"

Becco con
punta uncinata

\ / _
Gola bianca
con labbro

giallo

I

1

In inverno
non e difficile
osservarlo so-

stare sugli alberi

macchia bianca

Coda lunga e
cuneata



8 Accipitriformes
Accipitridae

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
Nome dialettale: Falchitu

-f.'."'.3,,
_,-_,,__ O L: 52-59 cm, AA: 113-135 cm, F: M, B 3?!

'3-r' ' H, 3'1"‘-"l
,, Nel nostro territorio e visibile La
I _. I durante le migrazioni: una delle _...--"i"’<';.';,';.;.__,‘,» '

Ii- -' f - sue rotte migratorie attra-1
{If versa infatti tutta la Pianura

131;"-" '- l“ iPadana. Non e facile da
ti‘ * hi; distinguere dalla Poiana,

‘F :--_‘,‘l\.,_, . ' i¢;:"=_:.; ma ha collo lungo e teso,
__ - ' testa piccola, coda piu

- ' T lunga, con apice nero e
- l ' »‘~ due barre alla base. Si.. n Barratura rosnutre dilarve divespee siccianelma- /

l,:i|'.‘l@ brati. Mi rain stormi. In Codalunga" A 1. g I if]. conlarghe
' bandegrigie

' ?_ schio, grigia nellaa I e di piccoli verte femmina (sopra)

..»

Sparviere (Accipiter nisus)
Nome dialettale: Falchet sparaér

O L: 30-38 cm, AA: 61-79 cm, F: SB, M, W

Frequenta zone boscose, ma, soprattutto in
inverno, anche campi aperti con boschetti o
alberi isolati e non e difficile da avvistare nel
nostro territorio. Piu piccolo della Poiana, in

volo ha ali corte e tonde (che lo
distinguono dal Gheppio) e coda

lunga. Vola con colpi d’ala ra-
pidi e tesi e poi brevi

scivolate. Caccia tra la
vegetazione piccoli

uccelli e non é gregario. La
femmina e piu grande.

Poiana (Buteo buteo) Sottoala ben
Nome dialettale: Poiana contrastato __ Nibbio bruno (Milvus migrans)

Ni,
O L: 48-56 cm, AA: 110-130 cm, F: B, M, W _ _‘ 3 ' .3 Nomi dialettali: Falchitu, Aula

; _ ._"__;_‘__.._-;"-"-. ' _ _ _ _ _Comune e massiccia, Ia Poiana . O L. 48 58 cm, AA. 130 155 cm, F. M, B

frequenta in pianura pioppeti coltivati, "*4"
boschetti con radure, alberature ripariali a ‘ __
e zone aperte e si puo avvistare tutto
l’anno. E bruno scura sopra e A
macchiettata di bianco sotto, ma l'abito
puo variare da molto chiaro a molto scu-
ro. Ha collo corto e testa corta e grossa,

_-1;‘?-I.*.""“' .
~1-1-’:"?"".21:

F"-1:-"."~_-1.22:;-._1. ._+-.-:4.1%..“-*"

fi'F‘~__f‘fiF- #'4?’4;§'.

_.' -‘if-I=

ali larghe, coda ampia e arrotondata. ' " 2* 1-"
Caccia soprattutto piccoli mammiferi
volteggiando in grandi cerchi con le ali ' -.- ‘ '
rialzate oppure talvolta facendo lo ‘spirito _', ,
santo’. Si posa di frequente su pali e rami, .. x
anche lungo le strade. " ~

illl4“

1

Presente soprattutto vicino a
laghi e fiumi, il Nibbio bruno
e migratore e gregario. Ri-

conoscibile in volo ri-
spetto alla Poiana per la
coda forcuta (non evi-
dente se la coda e ben

aperta), le ali lunghe e,
da sotto, peril colore
marrone scuro senza macchie

bianche. Mangia di tutto,
piccoli vertebrati, carogne,

rifiuti e invertebrati.



Gruiformes Gruiformes
Rallidae Gruidae

Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
Nome dialettale: Galineta
© L: 27-31 cm, F: SB, M, W

La Gallinella d'acqua frequenta stagni, rogge,
canali e sponde fluviali naturali, ma si adatta
anche ad ambienti piu antro-
pizzati come piccole pozze,
anche con acque inqui-
nate. Puo nidificare nel no-
stro territorio, ma necessita di rive
erbose e cespugliose ricche di vege-
tazione palustre. All'alba e all'imbru-
nire esce nei campi e nei prati umidi
alla ricerca di cibo: erbe, germogli,
semi, insetti e piccoli molluschi.

striscia bianca
sul fianco

stata infatti individuata

Padana. Si sono rilevati a

mento.
:1 "T

it _-3 in volo si distingue %
dagli aironi peril

alcuni casi di sverna- -

. --it

Gru (Grus grus)
Nome dialettale: Gru

O L: 96-119 cm, AA: 180-222 cm, F: M

La Gru, uno dei piu grandi uccelli euro-
pei, é un migratore di lungo raggio: nel

Coda ahata e nostro territorio é possibile osservarla
in grandi stormi durante la migrazione

autunnale, verso i luoghi di sverna-
mento, e all'inizio della primavera

verso il nord Europa, dove nidifica E
una rotta mi-

gratoria che attraversa tutta la Pianura

. -it->c
nche

J1:
Folaga (Fulicci citra) couoteso l X ‘St
Nome dialettale: Fulega .. _
0 1.136-41 cm, F: SB, M, vv '

Piu grossa della Gallinella, la Zampe distese
Folaga preferisce zone con i"dietr°

acque piu estese e aperte . 3* I _\_ _
come i laghi, quindi é me- " l‘ ._
no comune da osservare Gruppojnsosta "IQ.
nelle acque di pianura e nelac;Tg$;::::2te ' -- ,
non vi nidifica. E preva-
lentemente vegetariana, '5 T -3 A r
ma in estate si nutre " I

anche dimolluschie _ l lo) t cqfi
insettiacquatici. l. W Pf

I
13 ' -\, ._ . D

\.

Scudo frontale e
becco bianchi

Dita lobate

|‘J- 1

Stormo in migra
. .fozione in rmazio
ne a V o lineare

._'__ "i-34.

La coda (formata
dalle remiganti
interne) ha un

aspetto arruffato

,W



Charadriiformes Charadriiformes
Recurvirostridae Charadriidae,.,.. ,Cava iere d ltalia (Himantopus himantopus) Pavoncella (Vcinellus vcinellus)

Nome dialettale: Gambitu Nome dialettale: Sguaina
O L: 33-36 cm, F: M, B aspetto .ba|ugi_ © L: 28-31 cm, AA: 67-72 cm, F: M, W, B

ll Cavaliere d'ltalia e una specie mi-
gratrice: visita il nostro paese in prima-
vera e in estate e sceglie ambienti
umidi, paludi e zone allagate. In pianura
e un migratore scarso, ma regolare che
talvolta nidifica nelle tese di caccia che
rimangono allagate anche in primavera,
ma i casi di nidificazione non sono fre-
quenti. Si nutre di insetti acquatici e
terrestri e le lunghe zampe gli
permettono di cercare cibo anche in
acque piuttosto alte.

"!\/J

Aspetto
inconfondibile,
con zampe ros-
se sproporzio-

natamente
lunghe e becco

sottilissimo

ll disegno ne-
ro sulla testa

varia

Piumaggio
bianco e nero

l

Gli stormi hanno un

_ nante’ peril sottoa-
la bianco e nero

fa
‘fa, :11‘/‘K

Tipica cresta e
piumaggio

bianco e nero con
iridescenza
verde-viola

arrotondate - r ‘ in invemo

La Pavoncella frequenta aree
aperte, campi e terreni umidi. Ni-

difica in prati incolti ed erbosi,
ma in modo molto loca-

lizzato nel nostro territo-
piu comune invece

nel periodo invernale,
quando frequenta la

campagna aperta e le
aree agricole e forma grossi
e disordinati stormi. Si nutre

rio. E

di vermi e insetti

La gola e il collo
l-arghe all . diventano bianchi

..-u;".i/

Corriere piccolo (Chciradrius dubius)
Nome dialettale: Pivieri
O L: 15,5-18 cm, AA: 32-35 cm, F: M, B Becco scuro e aneuo

intorno all'0cchi0 giallo;
Mlgratore ed estlvor fl-e" banda pettorale scura
quenta i ghiaieti fluviali e
gli incolti ciottolosi. Si £2adatta anche a nidificare in
cave e zone periferiche di
centri urbani, male nidificazioni
sono in rarefazione per la perdita ii Lafemmina ha
degli habitat naturali. Al suolo si 1, i

__ muove veloce, si ferma solo per
.\ brevi soste per beccare un - ,3, ,

verme o un insetto.

colori piu slavati



Charadriiformes
Scolopacidae

Beccaccino (Gallinago gallinago)
Nome dialettale: Bécadel
© L: 23-28 cm (incluso becco), AA: 39-45 cm, F: M, W

Si osserva nel nostro territorio durante le migrazioni
e l'inverno, quando frequenta zone umide come
campi allagati, stagni, rive e canali di scolo, spesso in
piccoli stormi. Sta tra la vegetazione e si mimetizza
e per questo non e facile individuarlo. Con il lungo
becco cerca lombrichi e insetti nei terreni fangosi.
Gia dalla fine dell'inverno riparte verso nord.

Corpo tozzo e _-
marcata- ._ - " I I Quando Spa_

meme Strlato "1: ' “* ' A ventato, vola
-'1 I

II _I_I,”I!-II I _ a zig zag

"_. ".4
_ 9 "1'-i , .

' :1 I - "I
. ; '~ ‘ I; III - Becco

L .' - molto lungo
' I-IN e dritto

I " A " I \
ah . _ - I , . if _-,,X r

1; _ ' '_ 1 Ir
- an -lg. ' -

.'”-*"i.p l ', I BECCO
.._ I

~=-l'*‘=-.-—.... 1-
‘= F

A. _I . I 5 I.
..:. I‘ . _,

Disegno
deldorso
ascaglie .-

Nel disegno
l'abito invernale 7'

grigio-bruno -1

In volo é visibile una

Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos)
Nomi dialettali: Becadela, Becadili, Peeri
O L: 18-20,5 cm, AA: 32-35 cm, F: M, B, W

Migratore regolare, ma con diffusione
discontinua legata al corso di fiumi, torrenti e

canali, rive sabbiose, meandri, ma anche rogge
e cave. Si puo osservare qualche individuo in

estate, ma nel nostro territorio nidifica con bas-
se densita. Diventa piu frequente durante le mi-

grazioni. La distruzione degli argini naturali ha
effetti negativi sulla presenza di questa specie

dal comportamento molto elusivo.

Postura 0rizzonta- __- ;? I - l. . . -:"=' "-1: -"|e;partisuperiori _ QO||O
bruno oliva '.1 I’ corto;-_ ->. 1:, ".. .

-#1 -29" .’7f-_."“-- ' I." - . ’ ‘— :.f"1:- . '-'.=" .-- . 1-.‘.1;-
. ~ ‘ .-.=,-,- _.;-w.-

' ‘ 18%-1’ ‘FI /II r, III I‘ 1 .I"i.,-...r.I- “"6 I - - Distintiva
. area bianca

davanti alllala

Fa oscillare ‘
i "».- |egger|-nente spesso la parte "\ V0|a diritto

IIm,éI1III I ricurvo posteriore e basso
"I&,‘;’ Q !n;:I _ sull’acquaI . Q

Combattente (Philomcichus pugnax)
Nomi dialettali: Piviér, Ciurli

© L: 22-32 cm, AA: 46-60 cm, F: M

Si osserva in pianura solo durante le migrazioni, so-
prattutto quella primaverile. Visita paludi, marcite, rive

fangose di fiumi e laghi, campi e prati. ll maschio é molto
Strata ham alare e J-. piu grande della femmina e in estate, quando si sposta in

due macchie bianche =l, E
-,-. . I.

ai lati della coda ' ' I ' '
Nord Europa per nidificare, ha un vistoso e colorato

collare di penne intorno al capo e si fronteggia in parate.



Charadriiformes
12 Laridae

<_In Primvarae Gabbiano comune (Chroicocephalus ridibundus)
U‘ in estate la te-

_..- Sta ha un * _6 Nome dialettale: Gabia

Riconoscibile I’ I,f,.I scuro
in volo peril I

margine ante-
riore delle ali

bianco __ Q " /“P

Piccolo, chiaro e vocifero gabbiano. Si adatta a vari ambienti

cappuccio - ' O LI 35-39 Cm, AA: 86-99 Cm, F: B, M, W

W} come laghi, lagune, campi coltivati e citta. Durante l'estate la
presenza del Gabbiano comune nel nostro territorio e ridotta,

' 1’ \ \

I’ Becco e
zampe rossi

_
*1

mentre e abbondante in inverno, quando non e difficile ve-
derlo in grandi stormi mentre segue i solchi tracciati dai trattori
alla ricerca di insetti e lombrichi.

' B€CCO
P _ _ corto
arti superiori 5- -"@-grigio-azzurrine

Gavina (Lcirus ccinus) I,I.
O L: 40-46 cm, AA: 100-115 cm, F: M, W I, '. ,§&;'j'

) '1 I I - .1 I-I

E una specie migratrice e svernante: si puo osservare solo in autunno- - '
inverno quando forma gruppi misti insieme a gabbiani co- '1” ' "
muni e reali. Arriva in campagna la mattina per cercare ci- _,I - I Q. .I In
bo e la sera torna ai dormitori sul Lago d'|seo. Meno - , Beccoe
comune rispetto agli altri gabbiani. <~'/ 1amP@giaII<>-

verdastri

5 5 _>

Testa bianca, dorso grigio _“‘7 ‘F _" ' ‘
—--_ Q e punta dell’ala

l"“‘"°ae"‘="a Gabbiano reale (Larus michahellis)
Massiccio

becco giallo
con una ma-

chia rossa

‘GI:
_- I9§nr*

Zampe giallo
brillante

Nome dialettale: Gabia gros
O L: 52-58 cm, AA: 120-140 cm, F: SB, M, W

Assomiglia molto alla Gavina, ma e pii‘.i grosso e hail becco
piu massiccio, di color giallo e con una macchia rossa. E il
piu comune in ltalia e in inverno e facile vederlo

nell'entroterra, nelle citta e in campagna, quando in stormi
numerosi ricerca il cibo nei campi, ma anche nelle discariche di
rifiuti urbani. E onnivoro e talvolta si ciba anche di uova e ni-
diacei di altri uccelli. I giovani, di colore bruno e molto
macchiettati, impiegano tre anni per rivestire l'abito da adulto.

:21



Columbiformes
Columbidae

Colombaccio (Columba pcilumbus)
Nome dialettale: Colombas
© L: 38-43 cm, AA: 68-77 cm, F: B, M, W

sui lati delGrande Columbide che vive in boschi, COMO
campagne, giardini e citta. In espansione
territoriale, e abbastanza comune nelle
nostre campagne. Diventa piu frequente
durante le migrazioni e in inverno forma
stormi numerosi. Si nutre, cercandoli
sul terreno, di semi e di vegetali, ma
anche di piccoli invertebrati.

II.

Le ali chiuse
mostrano del

bianco lungo il
_ _ mar ine e in

l Fa Sllperflcle volo, fina larga
inferiore delle banda bianca
timoniere (18
cm) ha una
netta fascia

I grigiagtra Coda con banda
centrale chiara

e punta scura I . -

/~Tortora (Stl‘€ptOp€llCl tUl"lIUl‘)
Nome dialettale: Turtura selvadega
© L: 25-28 cm, AA: 45-50 cm, F: M, B Striature

bianche e.I~S=*
Estiva e nidificante, occupa I I III II I necljussl
boschi alternati a radure, 5 __,IjI
filari, siepi ed argini boscati. -' ,__I1_§7'.
Solitamente la si osserva a _ 1:1-
coppie 0 in piccoli gruppi. I
In decremento. . ’ -. j'..:F.I_. ___ _

Coda ‘I1 .-. . I

_ ,;'F~' -II;_ Con marcate Parti superiori
' I ntebianche II _ rossastre con il

(pig corte, ma di centro delle piume
I_ _ un bianco piu puro nero
' ' rispetto alla

Tortora dal collare) .- ¢ _"--._

('
\f
\

Si identifica
facilmente per la

macchia bianca

.- -41-.

Piccione domestico
(Columba livia f. domestica)

Nome dialettale: Pisu, Colomb
O L: 29-35 cm, AA: 60-68 cm, F: SB

Piu piccolo del Colombaccio, il Piccione
‘ domestico o torraiolo si riproduce nei centri

I _ abitati e quotidianamente si sposta nelle
. campagne limitrofe per

alimentarsi di semi. Varia
notevolmente nel colore.

Le ali presentano
due larghe bande

Petto rosa nere
SCUFO

Groppone e
sottoala bianchi (non
visibili nel disegno)

Tortora dal collare (Streptopelici decciocto)
Nomi dialettali: Turtura, Turtura bianca .. V°la °°" all

al'CUate
O L: 29-33 cm, AA: 48-53 cm, F: SB, M, W . I

Vive a stretto contatto ' l
COl"l l'LlOlTlO €Cl é . Caratteristico

diffusissima e in 3 . -- “Ella” “er?I ordato di
espansione nel nostro J’ bianco
territorio, dove e I _
_ _ imoniera .immigrata dall'Est Euro- (,4 Cm) '
pa dalla fine degli anni FI‘::IIdII
'40. Molto comune nei \ -I‘ I chiara
centri abitati, in giardini "I" I_ all'aPi<@

li "

con conifere ornamentali ._ . _ " ' -1
e nelle cascine ricche di .

, _,,¥-_ _ - I _ . 1.. ._ ,alberi. * < -



Cuculiformes
14 Cuculidae

Cuculo (Cuculus canorus)
Nome dialettale: Cuco
O L: 32-36 cm, AA: 54-60 cm, F: M, B

Sta spesso con la coda
sollevata e le lunghe

ali abbassate

~ .n_
Ill Cuculo é una specie migratrice e nidificante e vi- -, ~ --

sita quindi il nostro territorio solo da aprile a

vari ambienti e la sua presenza in pianura e
piuttosto omogenea, tranne nelle monocolture

settembre, quando riparte per l’Africa. Si adatta a II
K

In volo pub essere
‘ILL; confuso con lo

99 Sparviere che ha
pero le ali arro-

‘ M/' tondate e non
"' \ ;; appuntite

intensive e nei centri abitati privi di aree verdi. I .
Frequenta soprattutto campagne alberate, parchi Piumaggio grigio ' " I
e giardini pioppeti industriali, zone umide e ce- neII'adLI~Ito;alcunefemmine ~

I. ,| I ~ I . hanno invece una colo- _, -.;.,_,._.-“I . _
spug IOSG ungo G l'OggG. E l’10tO PGT 8 SUB parti- razione rossiccia 3a'W), I

colare biologia riproduttiva: non cova le sue uova,
ma le depone, una alla volta, nei nidi di altre spe-
cie e lascia a loro la cura dei piccoli. La sua pre-
senza e quindi legata a quella delle specie
parassitate, molto spesso la Capinera e l'Usignolo.
Non e facile avvistarlo, mentre e decisamente no-
to il suo richiamo, un ripetitivo ‘cuu cu cuu cu’
udibile anche da lontano. La sua dieta é composta
principalmente da insetti.

‘fl‘\. 3~"-v /.", -~.§f“'.l_ __. -
"‘ Lunga coda

I -PF F

- I __ 9 -. scura con
1 " __ I I ‘ macchie

. ¢'_Qg4{ ~ bianche

Giovane di Cuculo
imboccato dal genitored m In genere le uova asso-a 0 vo , ,migliano molto a

quelle della specie
ospite

v, 1/‘

\

x_.

\ --.
l“~l“‘- *1

H.

,¢,I;I Capo e gola
’ “ grigio-blu

Posizione eretta
su un posatoio,

con la coda
abbassata



Allocco (Strix aluco)
Nomi dialettali: Loch, Loch selvadech
O L: 37-43 cm, AA: 81-96 cm, F: SB, M irr

Grande e comune rapace
notturno, l'Allocco preferisce
ambienti boschivi e zone ricche
di vecchi alberi, dove trova cavita
naturali per nidificare, ma in pia-
nura si é adattato a vivere in
parchi, ruderi e vecchie cascine.
Diminuisce nelle zone troppo
intensamente coltivate e prive di
alberi. Cattura micromammiferi e
piccoli uccelli

Civetta (Athene noctua)
Nome dialettale: Sieta
O L: 23-28 cm, AA: 50-57 cm, F: SB, M irr

La Civetta e un piccolo rapace
notturno abbastanza comune
nelle nostre campagne, spesso
visibile anche di giorno su rami o
pali. L'eliminazione progressiva
dei vecchi alberi, tra i quali I gelsi,
ha portato questa specie ad
adattarsi a nidificare in ruderi e
vecchi edifici di campagna. Sinu-
tre di micromammiferi e insetti,
talvolta di piccoli uccelli.

piombando sul . N2" -. . ,
‘ ‘I_ .':%-¢,.I _.-- 's\\I H-1;- 2

suolo da po- . .' I . - If - - -
satoielevati. I -_ ,I.I,. piuttosto __II $1 I_..-F_

I -.fl_‘.'7 I‘ ' . piatta con ' :‘ _,
Quandoepo- '" I ' . ,I Sopraccigli I * I I I..
sato si nota la -- - ' ‘ ‘ -" - . ~ - . ' _l.-- ~-_ I. . I I II \ _I chiarie _-I I..._ I

grandetestae ‘Ii’ ' - -
gliocchineri '

-" .-Ir.I-- "' ff"""

Y

-1-WP‘,I
II’.

_./'_,-'fl'"'
/g" Q-J " ’

-2 -P
_,.__:,_I.

1'L. ___4I fii'—=__-iire

qlll-'1-1-9-.._-_. I-I-I-
‘In:""""“¢1T‘.'l;.\-,1

Primaria di
Allocco
(circa 20 .

cm)
-l]i'In'fl'

-ri-i_.'_' 21;..~o. -  
us. .., 4

I _ f

I “.l.)’?"K"

, Le penne dei rapaci
notturni hanno un
aspetto morbido e
peloso (cio rende il
volo piu silenzioso)

_ II .I._ I Ii,III I.

. l"1il=*“ - ‘ ‘ “\‘\‘\

Borra (rigurgiti di parti non
digeribili) di Allocco (fino a 5

Testa ' gj ‘L, l

occhigialli -' ,'“l'.I-'lII- _. l-'

. li l...,,._\
I I-I, — . _~.' '_r -II /

,-"’ A '- ..- "l-ll}! __
” .- .. .. Ml I Borra di Civetta (fino

" ' a 4 cm), allungata ad
un'estremita

COME lDENTlFlCARLl

cm) con resti di ossa visibili

Strigiformes
Strigidae 15

Gufo comune (Asio otus)
Nome dialettale: Loch
O L: 31-37 cm, AA: 86-98 cm, F: B, M, W

II Gufo comune é un grande ra-
pace notturno non facile da os-
servare (di giorno é immobile e
mimetico). Sceglie vari ambienti,
purché siano presenti alberi,
anche pioppeti industriali, e zone
aperte dove cacciare. Diventa piu
comune durante le migrazioni e
l'inverno, quando forma
raggruppamenti anche numerosi
in zone ricche di alberi, anche vi-
cino ai centri abitati. Si ciba di
micromammiferi e di uccelli.

I ciuffi auri-
colari sono II

sollevati 1 .- OCChl
quando é in arancioni

allerta 1|. \ .5 l ll‘

IrI__.._ ._ I . II

"._ iv =
. . . - I /I rapaci notturni sono facilmente -. ‘ -

individuabili di notte e all'imbrunire
per I loro caratteristici versi e canti. . ..,---—'' - -Z?-_

‘ .



6 Apodiformes Bucerotiformes
l Apodidae Upupidae

Rondone comune (Apus cipus) La crest-3 pub ' F ‘ Upupa (Upupa epops)
essere r I

Nome dialettale: Rundu abbassata . o Q Nome dialettale: Boba
O L: 17-18,5 cm, AA: 40-44 cm, F: M, B a ‘ § O L: 25-29 cm, AA: 44-48 cm, F: M, B

Specie estiva, il Rondone sceglie per nidificare cavita in A ' Abbastanza comune in
vecchi edifici nei centri urbani o sottotetti e ‘torri passe- -"'2.-£5-.----~__ campagna in primavera e
rere’ nelle cascine. E socievole, rumoroso ed esclusiva- l" in estate, l’Upupa predili-
mente aereo. Si osserva in volo, anche a grandi altezze, ge prati e radure alternati a

a caccia di insetti, spesso /»I . boschetti e filari di vecchi albe-
G0|a chiara insieme alle rondini, con _. _ ' ri. Si nutre di invertebrati terri-

non evidente le quali viene talvolta as- . l ' coli in spazi aperti. Il suo nome
sociato e confuso. ‘ deriva dalla sua monotona vo-

Sverna in Africa. -- ' ‘Al ce ‘uu Puu Pl-lu’. Nidifica nelle
-l cavita naturali degli alberi

delle zone pedemontane e
Pm grosso delle colline moreniche.

delle rondiniAli a falce

Gl"UCCiOl1€ (/Vl€I’OpS CIpl(1SlI€I')
Nome dialettale: Ozél dé légn

..._~ O L: 25-29 cm, AA: 36-40 cm, F: M, B

Martin pescatore (Alcedo atthls) ll I ll Gruccione é un visitatore estivo in
- - .I . \ - \ I, -__ ’

N°m' d'alettal" C'“mb" Plombl espansione negli ultimi anni in gran
*'-. . L‘ l7‘l9'5 Cm’ F‘ B’ M’ W parte del Nord ltalia, anche in

."'-1 II Martin pescatore, sedentario e ambiente urbano. Ha un aspetto
-l_ nidificante, si nutre quasi solo ll‘ =.\I inconfondibile e comportamento

di piccoli pesci e in pianura si gregarioz si possono osservare
If~= osserva lungo ifiumi e in ' gruppi in volo a caccia di insetti

' _-' l,I' I I"* ambienti ricchi di canali irrigui, cave e A"appuntI_ I, oppure posati sui fili della luce.
.I"Ie‘ fossati. Di indole solitaria, si apposta te in VOlO ‘I. _ ' ' E un eccellente ed elegante

1- immobile per catturare i pesci facendo ' volatore. Nidifica in colonie
.. I ._-i '3 ' ' -

d‘ I ll’ .N'd'f'

-.-1-‘-.‘*."*?¢
. \

poi un tuffo verticale Il volo é veloce II-II anche in pianura, ma solo se
e iretto, a pe o su acqua I I ica in presenti scarpate di fiumi 0 cave
tunnel sulle rive sabbiose e terrose I , di sabbia dove scavare il nido.

IITIOI'1l€|"€ me-
nascoste dalla vegetazione diane sporgenti Sverna in Africa.

Coraciiformes Coraciiformes
Alcedinidae Meropidae



Piciformes
Picidae 17

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) Picchio verde (Picus viridis)
Nomi dialettali: Pich ross, Beca-soch Nomi dialettali: Pich verdt, Beca-legn, Treelasoch
O L: 23-26 cm, AA: 38-44 cm, F: SB, M, W I L: 30-36 cm, AA: 45-51 cm, F: SB, M irr

E il piti diffuso dei picchi e frequenta sia boschi fitti che \\ Questo grande e riconoscibile
radi, parchi e giardini, ma anche siepi alberate e boschi “‘~' picchio, frequenta non solo
ripariali in campagna. Raramente si ciba sul terreno, ' boschi cedui, ma anche parchi e
mentre e pit: facile sentirlo tambureggiare
rapidamente sui rami alla ricerca di insetti. La
sua presenza infatti e legata a tronchi morti o
marcescenti ancora in piedi. E piti piccolo del
Picchio verde e la livrea bianca e nera permette
di riconoscerlo facilmente.

R-
,

Le penne
sono nere
con macchie
bianche

ll maschio
ha una
macchia

rossa sulla
nuca

Dorso nero
con ampia
macchia

spalle

Rosso scuro
nella parte

posteriore del

l
bianca sulle

boschetti ripariali e zone aperte miste a rade a “
alberature. Lo si vede spesso sul terreno alla if Parti

_ _ , _ _ - 1- . in ri riricerca Cll formiche. Talvolta piega . Sonjfflve

V , ? zone coltivate, anche dove
w ‘ V ‘y 0 u I I u?' sono rari 1 grandi alberi. infatti

" spesso si osserva sul terreno
mentre si nutre di formiche o

‘- saltella pesantemente. Si
puo riconoscere anche dal

volo ondulato caratteristico
(un continuo saliscendi) e

dalla voce squillante come una
forte risata. Tambureggia

raramente. Non nidifica nel
nostro territorio, ma e in

La ‘°da espansione.
rigida é

US3tB COm€
puntello ____:_ ____

quando si -"“_..--,j-- _ --
arram icano . .p St cura -

Penne
verdastre

‘ con
macchie

1- bianche

__ Q: .
. . ria s _SUI tronchi - -.sul dorso I. _ ,‘. ‘\ Parti

.3: , -'- .‘_
._ _ _ superiori

TOl'ClCO||0 (Jynx torquilla) "'- fittamente
Nomi dialettali: Ménaco, Béca-furmighe 5 5; -_ J disegnate di

“-4 . ._ ) 5 . grigio,
O L: 16-18 cm, F: M, B, W irr _ _ __ °~ ‘i bruno e

- .' ' .5 1- _,!’ I fulvo

'1'

Dall'aspetto inusuale per un picchio, sceglie ;1Lf.,_ +,1!jl'"3;;

il capo con strane angolature. ' ,_ .
:'_:\’.__-e.- r" ' -‘"5-\

Diversamente dagli altri picchi, e - La Coda é .
un migratore e lo si osserva solo HP . ‘ Iuneae

C°rP° . . . 6'“ "’ '.-':'F" barratain primavera em estate.



Falconiformes
18 alconidaeF

' ' . ll Ghepplo produce rigetti (resti dun e
Ghepplo (Falco tlnnunculus) _ indigeribili delle prede) piccoli (2-4 cm), appunti-
NOITIG dialettale Fa|Ché’E “""‘"~ =, —_._ ti ad un'estremita; sono formati

4 ” ' da pelo, penne, frammenti di
4 ‘ r ti di invertebrati

I ml J .5-<,OL: 0- cm AA: as-74 cm F:SB,M,W :__.--,1, .<-- Mae es3 33 , ,
Piccolo rapace molto comune. Si nutre di N .1 ll Gheppio fa
roditori, ma anche di rettili, anfibi, piccoli .. spessoe per

- ‘ | '10" lunghi periodi louccelli e grossi insetti. E presente tutto l anno .SpmtOSantO,:Vo|a
ed é facile da avvistare. ‘

coda aperta a ventaglio, alla

‘ Le
primarie (1

/-" zo cm) sono
nero-brune con

barre bianche

.-I

,
.' kip’.

1*.

2.

In volo sono
evidenti le all

appuntite e la coda
lunga e stretta

. X, i

'\
'1

7,. ‘ __ -._

L"'+"'

< ll maschio ha la
testa color cenere;
petto E ventre ll maschio e la femmina

B

s-'4~- .3
..-3'.__.'

fr.
1‘

_;-_ i__ .. -l_ sono color crema
- -_- _/ ' ' _ .
V ~_ ff ‘ dIf“fLlSBI"fl€l"Ife colorazionez sono

0CCiO|8’£i di girgio-bluastri sopra

» _ 5

Mustacchi
neri ben
definiti

fermo a 6-9 m di altezza, con la

ricerca delle sue prede

hanno la stessag i 1 c.,
mafiflhle con parti inferiori ‘

scure color crema con
densa striatura

SCUT3

Le femmine e gli
immaturi hanno
capo, mantello e
coda rossicci
barrati di scuro

A distanza
appare nero

contro il cielo,
ma sono
evidenti il collo e
le guance
bianchi; non fa
lo ‘spirito santo’

Sottocoda
rossiccio

Mantello rossiccio
picchiettato di nero

La coda e grigio
ceruleo nel

l, maschio e ha una
\ larga fascia nera

XX termmale Lodolaio (Falco subbuteo)
Nome dialettale: Falchet moneghi

O L: 28-30 cm, AA: 68-76 cm, F: M, B, W irr

Piccolo falco che si nutre di allodole, rondini e insetti che
caccia in volo. Arriva nel nostro territorio in aprile e

riparte all'inizio dell'autunno. Meno facile da avvistare.



Passeriformes Passeriformes
Lanndae Oriolidae

Averla piccola (Lanius collurio) Rigogolo (Oriolus oriolus)
Nomi dialettali: Gazaret, Sgazet __ Nome dialettale: Galbeder
O L: 16-18 cm, F: M, B 6’ O L: 22-25 cm, F: M, B

Becco
massiccio

> ll maschio ha
il dorso castano

e il capo grigio,
mentre la

femmina é
marrone con

il petto
barrato

Coda
lunghissima

Le primarie
(13-17 cm)
hanno la parte
interna in
gran parte
bianca

L'Averla piccola migra regolarmente nel ll maschio e inconfondibile
nostro territorio, ma e in declino come

nidificante a causa della banalizzazio-
ne dell’ambiente. Frequenta radure I

con cespugli e filari alberati spes-
so vicini a canali e rogge. Ne-

cessita della presenza di
punti elevati come alberi
isolati e fili elettrici dai

roditori che, prima di

arbusti.

in volo visibili le
ample punte

bianche delllala

Piumagglo
inconfondibile

bianco e nero con
riflessi verdi-blu

7

giallo con le ali nere, mentre la
femmina e i giovani sono verde-
gialli. Specie estiva e nidificante,
sta spesso ben nascosto in cima

agli alberi e non e facile da os-
servare, ma non e raro ascoltare

\ il suo melodioso canto flautato.
"--‘~ * Predilige i boschi di latifoglie,ll_ ,J -\

quali ricerca le prede. Si ma nella bassa pianura si é
nutre di insetti, toporagni e ’ ' adattato ad abitare i pioppeti

esse- . maturi e i filari alberati, spesso
re mangiati, vengono vicino ai fiumi. Si nutre di insetti e
infilzati sulle spine degli bacche.

Gazza (Pica pica)
Nomi dialettali: Gaza, Gaza dé la cua longa, Gaza ladra

© L: 40-51 cm (inclusa coda di 20-30 cm), F: SB, M irr, W irr

Molto comune e in espansione, la Gazza pre- ,4
ferisce ambienti aperti e campagne coltivate S‘
con pochi alberi sui quali costruisce nidi con if‘ I
tetto a cupola. Si osser\/a anche in giardini e
parchi, cascine e centri abitati. Come la -
maggior parte dei Corvidi e onnivora e si ali-
menta prevalentemente al suolo dove
saltella agilmente bilanciando il corpo con la
lunga coda. Guardinga, ma non timida, si vede T
in coppie o piccoli gruppi e fa spesso versi ro- l
chi e non melodiosi. _.

!<§,‘//,/ .;_‘“+‘:\_fi



Passeriformes
Corvidae

Taccola (Corvus monedula) Ghiandaia (Garrulus glandarius)
Nome dialettale Taccola Nomi dialettali: Gaza, Gaza mulinera, Gaza giandera
O L 30-34 cm, AA 64-73 cm, F SB M W © L: 32-35 cm, AA: 54-58 cm, F: SB, M, W

La Taccola in pianura ha una distribuzione molto La sua presenza é regolare in collina e bassa
frammentaria, anche se risulta essere in co- montagna dove frequenta soprattutto boschi d|
stante espansione Per nidificare sceglie le co- latifoglie o misti. Negli ambienti coltivati
struz|on|, come torri, campanili e ruderi, anche ,1/£1 ‘gm di pianura ha subito invece un forte de-
se l casi di nidificazione non sono COSI frequent: """'|i@? cremento e si osserva solo nelle resi-
Gregaria e socievole Sla|ll'T1€l'1’Ea in stormi e in - due zone b h’ ' b h, osc |ve, nei osc ett|
autunno Sl raduna in dormitori E onnivora e piu _ ripariali, nei filari alberati o nei

piccola della Cornacchia grigia I - j" parchi male nidificazioni sono

\, ,"'1:-. '
P,umagg,O gngm Scum ;,;-,P- ghiande, frutti e semi in ge-

conlatidelcolloe Pannello \ \ nerale,ma|n estate
nuca chiari "5piu azzurroe 1, - -new X \__\ i‘ anche|nsett|euo-

, .. ._ _ W va di altri uccelli.

, /' __-I;'._. _ --
“ ln volo evidente

7, *1

groppone
bianco

Cornacchia grigia (Corvus cornix)
Cap‘) Nomi dialettali: Cornacia, Cornacc

forma di coppa co
struito con stecchi
alle biforcazioni dei

'//1

f“\*

_.§|n-4-

Corpo gngio e all e
coda nere la rendo

no inconfondibile

© L: 44-51 cm, AA: 84-100 cm, F: SB, M, W

La Cornacchia grigia occupa praticamente tutti gli
ambienti ed e una delle specie piu diffuse nel no-
stro territorio. Preferisce le coltivazioni erbacee, i

filari, i boschetti ripariali e gli alberi sparsi su cui
costruisce il nido. Frequenta anche le zone antro-
pizzate, gli orti e i giardini. Negli ultimi anni é stato

registrato un aumento degli individui e
un’espansione dell'areale. Mangia un po' di tutto,

compresi uova e nidiacei di altri uccelli, bacche,
carogne, insetti, rifiuti. Fa versi rochi e gracchianti.

decisamente rare. Mangia



Passeriformes
Paridae 21

Cincia mora (Periparus at
Nomi dialettali: CiLiina, Montagnina
O L: 10-11,5 cm, F: SB, M, W

La Cincia mora é comune nelle zone alpine e
prealpine, mentre diventa piu rara in pianu-
ra. Preferisce infatti i boschi di abeti o quelli Nuca
misti. Durante i mesi invernali puo bianca
frequentare anche la pianura
ogni 3-5 anni mostra dei forti
incrementi numerici (periodi-
che invasioni nelle zone di
svernamento) di individui
provenienti dal Nord-
Est Europa. Dopo
questi fenomeni
puo capitare che
qualche coppia si fermi

. . . . . F | tia nidificare anche in p|anu- S§§;f§a§eea%;‘§'§ \ ~
ra, nei giardini ricchi di conifere. swam bianche E

Disegno del capo de-
finito e stria ocu-
lare scura

Vertice, coda e
ali blu cobalto
brillante

Parti
inferiori giallo
chiaro

er)

G

Guance
bianche e

-'-\-c_§,¢ scuro
' bavaglino

Cmciallegra (Parus major)
Nome dialettale: Speransina
O L: 13,5-15 cm, F: SB, M, W

Molto comune in ogni tipo di bosco, ma anche
in ambienti antropizzati come filari alberati e
giardini. Come tutte le cince, e favorita dalla

presenza di cavita, anche artificiali, dove nidifi-
care. Ha maggiori dimensioni rispetto alle altre

cince ed e un uccello attivo e confidente. Sinu-
tre di insetti e semi che cerca tra i cespugli o al
suolo. E sedentaria e nidificante e tra le cince é

la piu facile da avvistare nel nostro territorio.

Dorso verde con C°_“° e testa
ali grigio-blu e "Q" e 8“a"<e

\ barra bianca bianche

Parti inferio-
ri gialle con

stria nera al
centro (la miglior
caratteristica per
riconoscerla)

Cmciarella (Cyanistes caeruleus)
Nomi dialettali. Mulinerina, Frati
O L: 10,5-12 cm, F: SB, M, W

Cincia minuta che predilige boschi maturi alternati a radure, ma
che visita anche parchi e giardini. E molto piu sensibile allo sfrutta-
mento e alla banalizzazione del territorio rispetto alla Cinciallegra,
pertanto non nidifica nella nostra campagna e la sua presenza e
piu localizzata. Si nutre di insetti che cerca, spesso appendendosi
a testa in giu, sulle fronde piu alte e sottili degli alberi. Scende a
terra meno frequentemente della Cinciallegra.



Passeriformes22 Alaudidae
- cAllodola (Alauda arvensis) Sfiffsiijsta 4.

Nome dialettale: Sarloda . F _ ’
L 6 8 1 3 s© :1 -1 cm,F:B,M,W

Uniformemente distribuita in pianura frequenta P‘“"‘agg‘° P‘““°'

A; ' '
‘$1’-

\\
qF1?i»<1%

5'!2

Becco
grosso e

_ appuntito
, .- , ' :<f/

sto scuro con 1

*~:.;1\..4

spazi aperti, coltivazioni cerealicole, prati, zone striaturescure -’ 'c~
erbose e incolti purché la vegetazione non sia efulve 4 1 ' ,:';_w’
troppo alta. Favorita dalla diversificazione delle G‘-‘Ii ' ,- 1 5'.’ Gob epetto
colture, é invece praticamente scomparsa come - ~ -‘~ F
nidificante a causa dell’agricoltura troppo intensi-
va. ll suo nido infatti viene posto a terra tra la ve-

\.\,vtxuirx:
\,‘£\-\L~“

x_
,€\’

:3-‘Q,

, 1 - ‘ striatie
i 3 - Q ‘ ,1} partiinfe-

_ I/5?? rioribianche-\,
getazione erbacea e la meccanizzazione agricola _ 4 s ’
é una forte causa di disturbo. Diventa piu nume- ; ,‘ 3 ‘Z
rosa durante le migrazioni. Emette in primavera
un caratteristico e melodioso canto in volo. Si /*1,

‘ In volo le alisono
triangolari con margine

nella Cappellaccia)
nutre di semi, insetti e gemme. Amgho del \,\_v posteriorechiaro(rnanca

"" dito posterio- \ “~ -4
. X-' _ i. re lungo ‘ \

_ Cresta appunti- ' »~“’ _ _ "
' ta tenuta eretta Margw .-"‘- ’ ' . .

-~ o Piattta de“a wda ‘
:_ ‘ ' =2 bianchi

\~
Lungo
e sottile

becco

Petto
striato

. \._
In volo appare -»~\ Q‘ "1

p|U rossiccia

-an
.- I. \-

I. ‘ - "“" Piumaggio bruno sabbia
' ‘wax .\ .,_ ___, __ \ )4‘ (piu pallido e meno
x‘. \‘ ..;-g;,.‘__ striato dell’Allodo-

‘=' lei ‘?‘_:.'| \ """"""~ C":-_-:,_ la) e parti supe-
l H; 8 ‘Q i "\~ \- riori uniformi
1 Y i . Q I q-4' '

, .

Cappellaccia (Galerida cristata)
Nome dialettale: Calandra
O L: 17-19 cm, F: SB, M, W

Tipico abitante di ambienti steppici, in pianura,
dove e sedentaria e nidificante, si é adattata a

frequentare terreni aperti e aridi, suoli incolti ed
—:___1;;._ __ erbosi, aree coltivate a cereali, suoli sabbiosi e

* ben drenati, cave e strade sterrate; la sua distri-
buzione non e uniforme e scompare dove l’agri-- ‘Mtt 1 - -i \ . . \ . ..,§§f,,,§§ a z 1 ~ coltura e troppo intensiva. Puo nidificare talvolta

in ’_ _,»' \_ . 3 anche nel nostro territorio, costruendo il nido
,.,.,_\ ' sul terreno. Molto mimetica e difficile da

,__ Bordidella ' vedere, si puo osservare quando cammi-
 ,;*" ' W na al suolo alla ricerca di semi e insetti.



Rondine (Hirundo rustica)
Nome dialettale: Rondena
O L: 17-21 cm (inclusa coda), F: M, B, W reg?

Elegante e rapida, vola e ‘scivola’
spesso a breve distanza dal terreno
e dai muri a caccia di insetti. E
comune nelle campagne aperte e
coltivate, nelle vicinanze di cascine
e centri abitati. E molto facile da
osservare posata sui fili della luce.
Ha un canto tintinnante e
gorgheggiante.

< SUI fi|O

FA’ Sopra é di un
' H blu metallico

- intenso e
lucente

Costruisce sui
bordi degli edifici
un nido aperto di

fango e paglia

Banda bianca
sulla coda visi-

La biforcazione
della coda é

molto '
pronunciata

Le parti inferiori
sono color crema o

arancio chiaro

bile quando e _
aperta

' in

Passeriformes
Hirundinidae 23

Balestruccio (Delichon urbica) Topino (Riparia riparia)
Nomi dialettali: Darder, Darderi
O L: 13,5-15 cm, F: M, B, W irr

Piccola e compatta rondine
comune nelle campagne, dove
vive in stretta associazione con
l’uomo. Tende a scegliere zone
vicine all’acqua, dove cerca sia il
cibo che il fango per costruire i
nidi. Ha un volo meno impetuoso
rispetto alla Rondine ed e piu
socievole.

La fronte e la
gola sono
rossicce

Blu scuro
superiormente

Costruisce, in
colonie, nidi di
fango chiusi

Coda piu corta e Netti! E
meno forcuta di dl5tlntiV3

quefla de||a banda bianca
Rgnding sul groppone

Parti inferiori
bianche

Nome dialettale: Dardarel
O L: 12-13 cm, F: M, B

Piccola rondine frequente vicino
all'acqua, dove caccia insetti, ma
meno comune da osservare nel
nostro territorio. Dal forte spirito
gregario, nidifica in colonie sca-
vando tunnel nelle pareti terrose
degli argini dei fiumi o delle cave.

QUANDO OSSERVARE QUESTE SPECIE
Sono tutte specie migratrici e si
osservano a partire dalla primavera,
quando arrivano nel nostro territorio,
fino alla fine dell'estate o all'inizio
dell'autunno, quando ripartono verso i
luoghi di svernamento in Africa.

Bianco
inferiormente con

una distintiva
banda marrone

sul petto

Marrone
uniforme sopra

'1'

_' La coda e
poco

forcuta



24 Passeriformes Passeriformes
Cettndae Aegithalidae

Usignolo di fiume (Cettia cetti) Codibugnolo (Aeghitalos caudatus)
O L: 13-14 cm, F: SB, M, W Nomi dialettali: Scoasi, Speransi de la cua longa

L'Usignolo di fiume abita le zone di pianura, prefe- 0'-‘13'15 cm (inclusa c°da di 7-9 cm)’ F‘ SB’ M’ W
rendo quelle piu umide e con abbondante copertu- Sceglie ambienti con buona copertura arborea, co-
ra arbustiva, come boschetti ripariali, fossi e canali, me boschetti ripariali e zone di passaggio tra campi
dove nidifica. E presente in Pianura Padana solo da- e filari alberati e predilige zone ricche di rampicanti,
gli anni '70 e la consistenza delle popolazioni puo dove spesso costruisce i nidi. Decresce invece nella

diminuire dopo rigidi inverni. Molto elusivo, pianura intensamente coltivata.
spesso e piu facile da sentire che da vedere: La popolazione aumenta du-

il suo inconfondibile canto e infatti fra- *3 l rante la migrazione e l’inverno
goroso e .- - _ -- per l'arrivo di individui in spo-

' scoppiettante. . " stamento verso sud.
A Pfi inconfondibile per le minuscole

/ ya? dimensioni e la coda lunga, e
Coda arro- ,~-;_.' ' acrobatico e si muove in conti-
tondata te- ' ' . . . . . .nutaahata A.» nuazione Cll ramo in ramo in plCCO|l

_ gruppi.

Lui piccolo (Phylloscopus collybita)
Lui grosso (Phylloscopus trochilus) ifl Nome diaietme; Tm
Nome dialettale: TLi‘| gross O |_;1Q_12 cm, F; B, M, vv
O L: 11-12,5 cm, F: M (B storica?) ' H“‘ ‘ _ i _ _ _ l?,;,- Frequenta boschi di latifoglie e
ll LUI grosso e visibile solo durante le m|graz|o- . it ambienti freschi e umidi_ E CO_
nl, soprattutto in b°5Chl umidi mune, ma non nidifica nel nostro
e aperti E meno comune -’ “ "“"" territorio ed é piu facile da os-
del Lu‘: piccolo e con esso S».-*1-*"" ' servare durante le migrazioni e
Si Pub Confondere fa" ‘M \ I l’inverno. Ha comportamento
Ci|me"te- Ha Perb all Pit‘ lunghe» X1,‘ l - attivo e irrequieto: muove ali e coda in
a5Pett° meno Paffum 9 5°‘ l __ continuazione. Si riconosce rispetto al
Praccigllo Pa"ld0 piil evidente. Si I Lui grosso perché e piu compatto, con
Pl-I5 distinguere anfihe P@l’¢hé é me- QC zampe piu scure e ali piu corte, ma so-
I10 al'b0l'iC0|0, m'~|0\/9 m0|t° m@n0 " prattutto peril canto, un ‘ciff ciff ciaff’
la coda e peril caratteristico canto. /i ripetuto cgn monotol-|ia_

Passeriformes Passeriformes
Phylloscopidae Phylloscopidae



Passeriformes Passeriformes
Sylvudae Troglodytidae

Capinera (Sylvia atricapilla) Scricciolo (Troglodytes troglodytes)
Nomi dialettali: Capinéro, Co-négher Nomi dialettali: Sbtizasess, Reati, Cerécece
O L: 13,5-15,5 cm, F: B, M, W O L: 9-10,5 cm, F: B, M, W

Molto comune, frequenta luoghi ombrosi come *‘¥-ll,-,/ Lo Scricciolo e un minusco-
argini alberati, boschetti, orti e giardini purché lo e comune uccello. Puo
ricchi di cespugli, dove nidifica. Gli individui au- _ __ . ‘ nidificare anche in pianura,
mentano durante le migrazioni e l’inverno. Dal folto _\ _- ma necessita di microclimi

dei cespugli non é Q1/' freschi e umidi come boschi
_ difficile sentire il ’ S I‘ ripariali ombrosi di fiumi e ca-

-' suo canto me- 4»\\._;“ nali irrigui, con tanto sotto-
" .\_ l, lodioso. ' bosco e folti cespugli. La sua

_ presenza aumenta durante i periodi migratori\-
\\ \ e l’inverno per l'arrivo di individui provenienti

\- da nord. Si osserva di solito piuttosto in basso
_ _ __ E 1: 5 \\=\ tra la vegetazione, sempre in movimento.

. , I. " ‘ ‘\ . Piega spesso le zampe e ha un canto potente
- 2 _ verme new nel ma_ nonostante le ridotte dimensioni.

~>.-~ an“--Q

. -_ schio, bruno-rosso
nella femmina

1 Regolo (Regulus regulus)
\ Nome dialettale: Stili

Fiorrancino (Regulus ignicapilla) i o L: 8,5-9,5 cm, F: B, M, w
Nome dialettale: Still ':~; __ __I______ H pm piccolo

OL:9'1°Cm’ F’ B’ M’W _ ___ in u ‘K - uccello in Europa.
Visibile in pianura nel periodo au- £_-f‘“' ,‘_ \ '\ Nidifica sulle Alpi in
tunnale ed invernale, in primavera " '1 _._ ~- foreste miste o di coni-
si sposta a quote maggiori, dove '_,,,; fere. Dall'autunno molti indivi-
nidifica in boschi decidui, misti e di " " I, dui arrivano in pianura dove
conifere. Meno frequente del Re- ' \ visitano anche parchi e
golo, gli assomiglia, ma ha un appari- giardini, meglio se con cedri

‘IF; / .
K

P

scente sopracciglio bianco e una stria e deodara Sul capo ha una stria glalla bordata
nera sopra l'occhio che gli danno un 2'.-"' di nero, mentre il resto della testa e di colore
aspetto del capo piu nitido. allido. l suoi versi sono sottili e acuti.

Passeriformes Passeriformes
Regulidae Regulidae



Passeriformes
26 Sturnidae

. or " b -Storno (Sturnus vulgaris) __ n0'§§§',;T.§iTmfa
Nome dialettale: Stornel ' distama
O L: 19-22 cm, F: B, M, W

Piumaggio scu- ' ' '71.
ro con alcune

_ , _ _ _ macchie biancastreSpecie comune e distribuita in modo omogeneo (mom, pmfitte in Becco giaiioe
in pianura, lo Storno fa registrare le massime ‘""e“"°)ePe"“e aPP_“"_t‘t°(““'

_ ‘ _ _ _ _ _ _ _ COl'l IUCGFIEGZZG l'Oln|l'1VElT10)

densita in cascine e piccoli centri urbani rurali, so- metaiiica _ _
prattutto dove ci sono ancora vecchie costruzioni
e piccionaie. La maggior parte degli storni infatti "
costruisce il nido sotto le tegole e nelle ‘torri pas-
serere’. Dopo la stagione riproduttiva, so-
prattutto in autunno e in inverno, si osservano ‘ -%3
enormi, densi e rumorosi gruppi di storni, che si
nutrono insieme e formano affollati ‘dormitori’ _ T J
in campagna, ma anche nelle citta. Mangia un M ,*:' -.~ §a°n:;?Lt§!a;C';fti
po' di tutto: semi, foglie frutta insetti e lombri- F9“ °°"‘;‘e ’ _ , sulterreno

_ \ ’ _ , _ _ _ _ ali appuntite Nel dlS€gI'1O ll
chi. ll canto e lungo e vario e con molte imitazioni. piumaggio estivo

Merlo (Turdus merula)
_ Nome dialettale: Merlo

aneflo Femmina marrone con
intorno Petto chiazzaw; @ |-I 23,5-29 Cm, F1 B7 M, W

3|l'Qrbita becco scuro o _ _ _ ‘
gialli giallo (in estate) ll Merlo e una specie molto adattabile e una delle piu

diffuse: sa sfruttare infatti tutti gli ambienti, dagli arbu-
steti, alle rogge, ai filari alberati, ma anche luoghi

’_ antropizzati come orti, giardini e centri
urbani. Si puo avvistare molto fa-

cilmente durante tutto l'anno; nei periodi delle
migrazioni primaverili ed autunnali e durante

l’inverno la popolazione aumenta per l'arrivo di individui
in spostamento verso sud. Costruisce il nido nelle situa-

4 zioni piu diverse senza particolare timore nei confronti
‘ dell'uomo. Si nutre di lombrichi cercandoli sul terreno, o

eha un aspetto 1'1’ di insetti, frutta e bacche. ln genere non vola in gruppi.
inconfondibile Ha un ricco repertorio di vocalizzazioni e canti.

Becco e

_-_

§______/I‘, g ‘ A

ll maschio é tutto nero ‘ 4

Passeriformes
Turdidae



Cesena (Turdus pilaris)
Nome dialettale: Gardéna
© L: 22-27 cm, F: B, M, W

La Cesena nidifica sulle Alpi e nell'Europa centro-
settentrionale. ln pianura e quindi possibile os-
servarla solo in autunno e primavera, durante le mi-
grazioni, o in inverno come svernante, e da un anno
all’altro la consistenza numerica puo variare note-
volmente. Fuori dal periodo riproduttivo e gregaria
e vocifera e la si incontra, nelle campagne aperte
con alti alberi sparsi, in fitti stormi 0 in gruppi
formati da alcuni individui. Si nutre, nei campi e nei
prati umidi, di bacche, frutta e semi, ma anche di
insetti e lombrichi.

Robusto becco I __ Wk
giallo "" -4,, "" Capo e

.2
,j _' - -. groppone Beccobruno

,_ grigi

j(J‘

( _ if
Petto giallo- I - " " ‘

fulvo e fianchi {I H ' ' . i,-k
fittamente I ‘I -‘ ‘ _ .. ~17‘;_ I t ' _ . -l, __ Dorso marro-

maculau I . \ \ .1’! -- ne; in volo
I I ' ‘I i . \ J T ‘ evidentel 3* -ll» <-$1‘ 1*. ::.::::::< 4 3 ;' QB--.\

Addome ; W _
bianco $4

JJ -.

“""-1: ll-

|..\_
D‘ I ‘Ie

- .._ TI. V \

1-. _
<_- J

\' ‘ . /'
-é ': . '? .

Coda scura

Passeriformes
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Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
Nome dialettale: Durt

© L: 20-22 cm, F: M, B, W

Piccolo ed elegante tordo comune in boschi, in
coltivi alberati e con siepi, in parchi e giardini. Si puo
osservare in pianura in inverno o durante le migra-

zioni autunnali e primaverili, anche se e piuttosto
discreto e quindi non sempre e facile da individuare.

Spesso corre e saltella sul terreno alla ricerca di
insetti, vermi, limacce, bruchi e bacche, per poi

fermarsi in posizione eretta. Si nutre anche di
chiocciole, che rompe sui sassi. Ha un canto flau-

tato, forte, musicale e molto variato, con ricorrenti
ripetizioni dello stesso gruppo di note.

Parti superiori
Con base bruno-olivastre
giallastra

‘I F ln voloil
5 sottoala e

'-' ‘ arancio-
chiaro

15;’17

,1:I;5. 4Q,’
7

I
\\
\

ll petto é h- -
bianco-fulviccio, ' . v

macchiato di
‘frecce’ nere
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Pigliamosche (Muscicapa striata) A volte arruffa le

penne e diventa
Nomi dialettali: Aleta, Becamosche paffuto
O L: 13,5-15 cm, F: M, B Q

Piccolo passeriforme dal comportamento abbastanza elusivo i 1 i Saiteua rapido
che si puo incontrare in giardini, parchi e boschi poco folti. sulterreno
Arriva nel nostro territorio in primavera e riparte °°';,';:'SiSate
verso l'Africa entro la fine dell'estate. Da _
posato ha una caratteristica posizione eretta: __"--1
da luoghi elevati, come tetti, pali e siepi _. '
spicca ripetuti voli per catturare insetti e ./kg.’ ,
tornare alpunto diosservazione. ' " . -

“"' , ll nido, fatto di
* . -,1 ,~; “‘“?°'"‘°**‘,*“e"‘ 3 °.e*’°'““e"“* Pettirosso (Eritachus rubecola). -- _ __ epiume,viene _| striato su capo ' ' . ‘ ' i ‘ ' I

. /,_ “ _ -_ 3 talvolta costrui- \“\ epetto Nomi dialettali: Sbeset, Sbisiti, Petiros
" ".- - ___._ " to in vasi rego- .' \._,.; _ _ _-1 _ V, . - mmente I L ,, ."~.'~_. OL.12,514cm, F. B, M,W

'““afi'at' ' ‘K ll Pettirosso e distribuito in modo
. ' 1 , r-» ,-¢ »’ omogeneo nelle zone montane e
' ' '; QT)’. . . . .- *1 ~- .- 1 Muove collinari, mentre in pianura, dove sce-

; J 5F§5::O'§:'i glie luoghi freschi e umidi, si riproduce in
“E modo irregolare. Durante le migrazioni e

l’inverno e invece un ospite comune dei
nostri orti e giardini e spesso ha un

atteggiamento molto confidenziale nei
confronti dell'uomo. Si nutre so-

Estivo e nidificante, frequenta zone umide, folte _ prattutto di insetti, ma anche
e ombrose ricche di latifoglie e cespugli bassi. Si i ; _- X di bacche.
osserva in campagna in filari alberati, orti e giardi- __.-~_ ..
ni solo con la presenza di molta copertura arbustiva -. 1 ' "~. "

. '.-, .__. ' . -.
eabbondantidetritive etalisulterreno Molto co- ‘ -g . .. _ R - . _
mune, ma di atteggiamento schivo, e piuttosto diffi- /V -‘~ A bb

_ \ _\ _ , SPEUZO 8 HSEHHZHcile da vedere. E piu facile ascoltare il suo canto Ali lunghespesso insignificante, é
potente, melodioso e molto vario, emesso sia di ,..-,-¢-,£-§"' abbassate ‘“a”°"e “"‘i°““e

_ _ _ _ sopra con lunga coda
giorno che di notte. Sverna in Africa. Qglorruggine

,;fl-
.r:1.;

’ Q. -K‘:-.

Usignolo (Luscinia megarhynchos) -~ _;_
Nome dialettale: Rosegnol ‘ _-
O L: 15-16,5 cm, F: M, B



Passeriformes
Muscicapidae 29

Balia nera (Ficedula hypoleuca) Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros)
Nomi dialettali: Ali, Alet Nomi dialettali: Cuarosa, Cuarosa de cami, Carusi carbunér
O L: 12-13,5 cm, F: M, B? O L: 13-14,5 cm, F: M, B, W

. . . . M h‘ " b't . . . . .Si puo osservare in pia- n,lS,;|;0b',:,l,l,: Ampiamente distribuito sulle Alpi come
nura durante le "em nidificante, in pianura nidifica solo
migrazioni prima- sporadicamente sfruttando cavita Pam
verili ed autunna- in vecchi edifici nei centri urba- inferiori
li. Cattura insetti in ni. Durante le migrazioni e SQ“
volo ma, a differenza l'inverno si sposta in pia-
del Pigliamosche, non nura ed e piu facile
torna sullo stesso posato- ‘F osservarlo.
io. Si nutre anche a terra. Lafemmina

. 3 - somiglia aDa posata muove spesso Elsi‘? quena de, CO_
e freneticamente ali e -' “ ' ' ~ maschio sono d _ \ dirffssoi ma é
COda_ bruno-grigi CO a r ne euggi ._ piu scura e

sempre tremolante " meno fulva
: ,_.

Saltimpalo (Saxicola rubicola) Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus)
Nomi dialettali: Machiti, Colturi, Simi Nome dialettale: Cuarosa
O L: 11,5-13 cm, F: B, M, W F'°"*e O L: 13-14,5 cm, F: M, B

bianca
ll Saltimpalo e ampiamente distribuito in pianu- ‘ - Frequenta boschi di latifoglie o misti
ra, ma risente molto degli inverni rigidi, pertanto soprattutto nella fascia alpina e

le popolazioni possono fluttuare prealpina, dove nidifica, ma si é
numericamente. Frequenta adattato negli ultimi decenni

prati, incolti, coltivazioni f ' ad abitare anche parchi,
_ erbacee e di cereali, filari '\ giardini e cascine dei

1.“ ‘_\__\ alberati e siepi e nidifi- centri urbani di pianura.
-' Y, * ca a terra. Si posa in Nel nostro territorio e

' ' . _ posizione eretta, Pettoefianchl ‘- - migratore e visi-
. l COl’l ali G COCIB arancioni; la l \\ tatore estivo.

femmina é S .
fulvo marrone Co Verna In

€.="_.. I.’

tremolanti. _ da rossicda .
ll maschio ha il capo e la gola 7"“ Continuamente in Africamoto

3.; neri; la femmina hale parti -
‘ superiori brune



3 Passeriformes
Passeridae

Passera d'ltalia (Passer italiae)
Nome dialettale Passera corvera
OL14-16cm F SB M W

La specie e comune e diffusa ed e strettamentel -
gata a uomo, ma negli ultimi decenni e in decre-
mento in alcune aree di campagna intensamente
coltivate E sedentaria e nidifica soprattutto in ca-
scine e centri urbani rurali, dove sceglie per la co-
struzione del nido cavita nelle vecchie costruzioni
come tegole e fessure nei muri E una specie greg -
ria e rumorosa (caratteristici sono l suoi ciip cip ) e
spesso convive con lo Storno, il Rondone e la Pas-
sera mattugia nelle torri passerere Si nutre dise-
mi, germogli e gemme che cerca sul terreno in
compagnia dei suoi simili ln estate si nutre anche di

Traccia di pas-
Corto sopracci SEFO Che

glio bianco Saltella

La femmina e giallo
bruna e di un fulvo

Passera mattugia (Passer montanus)
Nomi dialettali: Passera btizerina, Bozeri

O L: 12,5-14 cm, F: B, M, W

Nidifica in zone boschive aperte, ma anche in aree
rurali alberate e abitati ricchi di orti e giardini, dove

sceglie buchi nei vecchi alberi, cavita in edifici o le
‘torri passerere’. E una delle specie nidificanti piu
diffuse, ma é meno legata all'uomo rispetto alla

Passera d'ltalia e appare in decremento dove
vengono tagliati i filari di alberi lungo rogge, fossati
e strade. Come la Passera d'ltalia, in inverno é gra-

nivora, mentre in primavera e in estate si ciba anche
di insetti.

Vertice rosso-
marrone e

grande macchia
nera sulla

guancia

id I '\!i/'

Parti infe-
riori grigio
fulve

"K
ll maschio
e la femmina

sono simili

DOVE OSSERVARE QUESTE SPECIE
Sono specie facili da osservare in
giardini e orti in paese, oppure tra i ce-
spugli e filari alberati in campagna.
Non é raro osservare gruppi anche nu-
merosi alla ricerca di cibo sul terreno.



Passeriformes
Motacillidae

Cutrettola (Motacilla flava)
Nomi dialettali: Boari, Boarina
O L: 15-16 cm, F: M, B

Visitatrice estiva, la Cutrettola e comune in tutta la
pianura dove frequenta zone ripariali con bassa ve-
getazione, greti fluviali e terreni coltivati. Nidifica nel
nostro territorio, soprattutto nei campi di grano, e si
osserva con facilita presso le colture cerealicole ed
erbacee. Molto frequente nei periodi di migrazione,

e assente invece in inverno, che
_ -- trascorreinAfrica.

f" Capo grigio-blu e sopracci-
f ' glio bianco, ma il colore
' '-a .. : _ varia(es. assenza so-

» . .d pracciglio)aseconda
\ L; ' '* ' della sottospecie

Ballerina gialla (Motacilla cinerea)
Nomi dialettali: Boari, Boarina, Pasacli

O L: 17-20 cm, F: B, M, W

Tipicamente montana, in pianura si puo osservare
lungo i fiumi, meglio se ben ossigenati e con molta
vegetazione, e i canali irrigui. I casi di nidificazione
si verificano, nel nostro territo-

rio, solo nelle zone piu umi-
de e ombrose. Le '

presenze aumenta- ;.
no durante le

_ _ , ma-emigrazionie I
l'inverno. .,_., '

ln estate il
maschio ha
gola nera, in

inverno e
nelle femmine

é bianca
‘\

-.‘.-;;,_V_-I.- . k\‘T\" Dorso grigio,

->{1.
/’Petto -:- _

giallo 1“ . Coda piu corta ri-
_\ "i _‘ spetto alla Balle-
‘R, . - \ ;_ rina gialla

\/ ,2.\ _ nere ' ‘*7-“J.. ._ 1., .. :- ._ .. ~=q__*-5 _ _
\ -"I . _ . Hf. 7 _ _i‘,5.» -.

J‘- .5‘:5 .,
7‘

Lunga e stretta coda Mento e gola
bianca G l"l€l'3, FTIOSSH SU G bianchi in inverng

giu in continuazione (rimane im/e¢e 1|
nero sul petto)

Zampe --:__.___ Q

| I..,. -

\ ventre giallo

Mantello e Coda lun a che si " chiaro e zampe' - dorso verde- g _ i rosa-brunastreri iastm muove sempre in .,_ _ ,
g g sueingiu __ " " “F

Ballerina bianca (Motacilla alba)
Nome dialettale: Boarota

O L: 16,5-19 cm, F: B, M, W

E meno legata all'acqua rispetto alla
Ballerina gialla: si osserva facilmente, e

non é difficile da riconoscere, in zone
aperte di campagna con scarsa copertura
arborea, in cascine e piccoli centri urbani.

Ampiamente distribuita, nidifica in
anfratti, sia naturali che artificiali. La pre-

senza aumenta durante le migrazioni e
l'inverno per l'arrivo di individui del nord

_ e alpini in movimento verso sud. Corre
veloce e caccia insetti al suolo.
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Pispola (Anthus pratensis) Prispolone (Anthus trivialis)
Nome dialettale: Sguiseta Nomi dialettali: Durdina, Aivina
O L: 14-15,5 cm, F: M, W O L: 14-16 cm, F: M, B

La Pispola in pianura e di passo in primavera e Nidifica sulle Alpi, mentre in pianura é uno dei
soprattutto in autunno e alcuni individui si migratori piu comuni a fine estate, quando in
fermano anche in inverno: negli ambienti umidi gruppetti, si alimenta nei campi prima di partire
e freschi, nelle marcite, nei campi arati _ per l’Africa. Elegante ed elusivo, si posa vo-
o incolti cerca insetti e semi in ~' lentieri su cespugli e alberi.
piccoli gruppi sul terreno. ll piu sicu- -; l
ro elemento di riconoscimento dal --;1\ 1, Dl5eg"‘?.de' - - ~, capo pm Sopracciglio piu
Prispolone e il differente canto. 5/ 1,,‘ ' >l _ sfumatori- evidente 5;. -

" ' ‘ - etto al - "" '»~*"~- "

% '3."\1 Q
Partisuperioripiu f;- , '1 .. /

striate rispetto al , , ;’_,’/ ',. /K ' Petto _' -/' I

Prispokme _, I , piu chiaro A,‘/_,__/,,-$7. ’ , I .if‘ '-\\"\
?.

‘ . ' ' SP , ' ‘
‘Ml L V/_ ' 1, '1 Prispolone _. "P - * I. ‘ I ' ) ,
_ ’ /ii //’ I-' ‘JI.

‘Ii /I
I Ampia stria

' . color crema
'~ dlbHr‘ H GCCO

J/,5 -.§- i I efianchi -- 2"’ V‘ l l Petto

steriore e
lunga

4}

' 1

""';l/ ‘ii’
a I, piu striati ‘ 7 /

/ v L'unghiapo- ' _ M "“‘*:'?'\\»- '
\

/Srtriatura SUI
fianchi piu fine

Fringuello (Fringilla coelebs) \/GYM
. . , \ 8Figi°'b|U "—~ - _ Lati del capoNome dialettalie: Franguen --L__ __ E PETTO |’OSSO

‘fir:

giallastro

f\

O |-31446 Cm» F5 B» Mi W P‘ *9-‘.. Hr ruggine nel In volo e ben visibile una

intensamente coltivate e prive di alberi. Diventa
gregario e piu frequente durante le migrazioni e 7; . -4,, _ _ -

.1 . .> 4 ',I _ "~33."-=_§-.f~'.""-"" 'l'inverno er l'arrivo di individui da nord. Ha un ' " - ‘ . Z. .~IP ' _ _i_ _ _ _$___~ _ /. /
canto sonoro, formato da una cascata di note. -
Si nutre di semi e in estate anche di insetti. * '

_ _ \ 4 5 . .
sce invece nelle zone di campagna troppo 1 La femminae

1 if 4%
‘ l i \ ‘ -

Passeriformes
Fringillidae

J -, maschio

.~ .~ '

_ _ _ _ _ doppia barra alare bianca,
Comune e ben distribuito, preferisce le zone bo- \"*"‘*~- _:,5___ sia nei magchig che
scate e in pianura frequenta i boschetti ripariali "e"a‘“e'"““‘“a
lungo le rogge, le macchie alberate tra i campi, i -__ -ix
parchi e i giardini, ambienti in cui nidifica. Decre- _ _ .

\. bruno oliva



Passeriformes
Fringillidae

Peppola (Fringilla montifringilla) Verdone (Chloris chloris)
Nome dialettale: Monta Nomi dialettali: Amarot, Verdu
O L: 14-16 cm, F: M, W, B irr O L: 14-16 cm, F: B, M, W

La Peppola e un uccello migratore e svernante Molto comune, il Verdone in pianura e sedentario e
e si osserva nel nostro territorio solo in autunno nidificante. Sceglie ambienti ben diversifi-
e in inverno. In queste stagioni frequenta bo- ___ . cati come boschetti ripariali, filari albe-

__ schi, terreni coltivati, giardini ' rati, rogge, ma anche campi e giardini.
__ e parchi, spesso in stormi i _ - Evita le campagne troppo intensa-

..‘?' talvolta misti a fringuelli. mente coltivate. Durante le mi-
. ,;. ."~ . - ‘Ax \~

2,j/7,1

I\YCapo nero 1-"ll - -4‘, - Si nutre soprattutto grazioni le popolazioni
screziato -' '- . - - - -in inverno :‘ di semi. aumentano di consistenza.

Grazie al robusto becco
\ Groppone bianco ‘ _ _ mangia semi medio-

~. evidente in Plumaggm : ' _ _ grQ55i_
Addome bianco "F6 vo|o verdastro Evidenti

che contrasta con ' 5 ‘ ‘ macchie gialle
il petto arancio 4/ S“ an e Coda

l H H P l Cardellino (Carduelis carduelis)
Fanello (Linaria cannabina) Maschiorosso Capo rosso, N°ml dla'etta'l‘ R33“: Cardin
Nome dia]ettale_ Fanél sullalfronte e bianco e nero O L212-13,5 Cm, F1 B, M, W

' su petto
0 L: 12,5-14 cm, F: B, M, W Sedentario e nidificante, il Cardellino e
Non é facile da osservare ne| __,q~_~?__ __ una delle specie piu comuni in pianura.
nostro territorio e non vi nidifi- I ' _ .- Ii‘ osserva 5'3 '2 Zone aperte Che

‘ - - - “ " te e si e a attato a vivere inca. E presente infatti solo nel /Y. .- _ a era
W > o c o c I o

Periodo autunnale e inverna- i R‘ f"Z::::' C_::§q'TL'E:2n'_2Ii:'a‘32‘ l l l l Ile, quando frequenta la /W/-..~>,’¢ __ I I gf P I _
campagna ricca di siepi e jj: /,,. ’ a to u5t°- La P°P° 3Z'°'
arbusti, parchi e giardini. In / I 1 ' \ ne aumenta durante le
questo periodo e gregario /' -' \ P m'8"aZ'°n' P
e vaga in grossi gruppi 5 J . . i . _ \ l invernO, quando si
sui terreni incolti alla ' _ Penna scura, Bam, mare osservano pmcoh

- . " eSte""°g‘a"° disemisulle piante./ "'2-Ti-1



34 Passeriformes Passeriformes
Fringillidae Emberizidae

Verzellino (Serinus serinus)
Nomi dialettali: Virzili, Verdizi

Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus)
Nomi dialettali: Spionsa, Sp'i'onsina, Spionsa négra

O L: 11-12 cm, F: B, M, W Maschio in canto O L: 13,5-15,5 cm, F: B, M, W

Minuscolo ed irrequieto Fringillide che SI os- In °'“"‘“‘,T,,,.‘;§ II Migliarino di palude e una specie legata
serva soprattutto in orti e giardini, preferi-
bilmente con qualche conifera, ma anche in 5 It ‘.‘,
centri abitati e citta. Le nidificazioni in pia- 5 I
nura sono localizzate, ma da circa un de- ‘T P

quasi esclusivamente ai canneti, anche
quelli piu asciutti, ma frequenta anche ri-
ve di canali e fiumi, purché siano ben ve-
getate. E possibile osservarlo nel nostro

cennio e in atto un'espansione di areale. II canto, 5,-.,_ territorio nei periodi di migrazione e
costituito da molti acuti e frenetici cinguettii, _-"“'r_?_!",".‘..}-. svernamento, quando frequenta anche

~l\\ .“‘¥e facilmente riconoscibile in primavera e
somiglia al suono prodotto da un ve-
tro che va in frantumi. Mangia so- 1/
prattutto semi, foglie e , .55
germogli. ~ 4-. , -1.

Livrea giallastra e »
striata; groppone ‘

giallo

Lucherino (Spinus spinus)
Nome dialettale: Logari
O L: 11-12,5 cm, F: M, W, B

In pianura si puo osservare il Lucherino solo in au-
tunno-inverno, quando arrivano individui provenienti
dal Nord Europa, anche se la sua presenza e piutto-
sto irregolare. In questo periodo si riunisce in
gruppi che si spostano rapidi tra la vege-
tazione (siepiincolte, marginidi ’ '
campi, boschetti) alla ricerca di ci- -5 5,:
bo, soprattutto gemme e semi di ' ’/,1»

. . . . A /'7“ ‘F’,ontani, betulle, carpini o conife- /'/ "'
re. Nidifica sulle Alpi in boschi misti
e di conifere, ma non in pianura. Ha un _ I
canto lungo e musicale formato da una se- ;__\
rie continua di trilli e cinguettii. '

I: .\\

,. , campi e incolti con alte erbe. E piuttosto
diffidente e quindi non facile da osserva-

re. In inverno tende pero a formare
gruppi, nei quali spesso sono presenti

anche altre specie. Si nutre di semi.

- ll maschio in estate ha
capo e gola neri e
collare bianco; in

\ inverno questo dise-
gno é molto piu
macchiettato di brunoll maschio ha

vertice e mento
neri (la femmina

grigio-verdi) ~ n\.1.r

&"'=""“
Coda con lati
bianchi evi-

denfl
Becco

aguzzo

Barrature l
gialle 5u||e ali La femmina ha te-
e groppone sta bruna e gola
giallo bianca circondata

r _. I da strie scure



Alcune letture consigliate
' Guida degli Uccelli d'Europa, di: Peterson R., Mountfort G., Hollom P.A.D. Franco Muzzio
Editore.
v Guida degli Uccelli d’Europa, Nord Africa e Vicino Oriente, di: Svensson L., Mullarney K.,
Zetterstrom D. Ricca Editore.
¢ Tracce e segni degli uccelli d'Europa, di: Brown R., Ferguson J., Lawrence M., Lees D.
Ricca Editore.
' La nuova guida del Birdwatcher, di: Hayman P., Hume R. Franco Muzzio Editore.

Alcuni siti per approfondire
- ornitho.it: piattaforma comune d’informazione di ornitologi e birdwatcher italiani.
' featherbaseinfo: libreria online con una vastissima collezione di tavole di penne.
¢ xeno-canto.org: sito dedicato alla condivisione di suoni d'uccelli da tutto il mondo.
- birdlife.org: sito del BirdLife International.
- lipu.it: sito della Lega ltaliana Protezione Uccelli.
¢ ciso-coi.it: sito del Centro Italiano Studi Ornitologici.
~ ebnitalia.it: sito di EBN ltalia, associazione del birdwatching italiano.
' uccellidaproteggereit: il portale sullo stato di conservazione dell'avifauna in ltalia.

Bibliografia scientifica essenziale
~ Brichetti P., 1982. Uccelli del bresciano. Guida ornitologica dell'avifauna bresciana. Ammi-
nistrazione Provinciale di Brescia, Brescia, 136 pp.
v Brichetti P. & Fracasso G., 2015. Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Rivista
ltaliana di Ornitologia, 85: 31-50.
0 Brichetti P. & Gargioni A., 2005. Atlante degli uccelli nidificanti nella ‘bassa’ pianura
lombarda (ltalia settentrionale). Natura Bresciana, Annuario del Museo Civico di Scienze Natu-
rali di Brescia, 34: 67-146.
¢ Brichetti P. & Gargioni A., 2009. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia
(Lombardia) aggiunte 1992-2006. Natura Bresciana, Annuario del Museo Civico di Scienze
Naturali di Brescia, 36: 125-139.
¢ Brichetti P. 8: Gargioni A., 2016. Check-list degli uccelli della Provincia di Brescia
(Lombardia) aggiornata al Dicembre 2016. Natura Bresciana, Annuario del Museo Civico di
Scienze Naturali di Brescia, 40: 87-100.
¢ Direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici oggi sostituita
dalla Direttiva n. 2009/147/CE.
' Legge-quadro 11 Febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e peril prelievo venatorio.
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Questo libro e frutto, oltre che della passione per la natura e il disegno,
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Corriere piccolo 10
Cuculo 14
Cutrettola 31
Falco pecchiaiolo 8
Fanello 33
Fiorrancino 25
Folaga 9
Fringuello 32
Gabbiano comune 12
Gabbiano reale 12
Gallinella d'acqua 9
Garzetta 6
Gavina 12
Gazza 19
Germano reale 4
Gheppio 18
Ghiandaia 20

X Segna le specie che
hai gia osservatol

Gru 9
Gruccione 16
Gufo comune 15
Lodolaio 18
Lucherino 34
Lui grosso 24
Lui piccolo 24
Martin pescatore 16
Marzaiola 4
Merlo 26
Migliarino di palude 34
Nibbio bruno 8
Nitticora 7
Passera d'ltalia 30
Passera mattugia 30
Pavoncella 10
Peppola 33
Pettirosso 28
Picchio verde 17
Picchio rosso maggiore 17
Piccione domestico 13
Pigliamosche 28
Piro piro piccolo 11
Pispola 32
Poiana 8
Prispolone 32
Quaglia 4
Regolo 25
Rigogolo 19
Rondine 23
Rondone comune 16
Saltimpalo 29
Scricciolo 25
Sparviere 8
Storno 26
Taccola 20
Topino 23
Torcicollo 17
Tordo bottaccio 27
Tortora 13
Tortora dal collare 13
Upupa 16
Usignolo 28
Usignolo di fiume 24
Verdone 33
Verzellino 34
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