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In seguito alla collaborazione con il Consorzio Parco Oglio Sud, relativa 
all’attività di coordinamento del Censimento degli Uccelli Acquatici Svernanti 

nell’area protetta, viene presentata la relazione riguardante l’attività in 
oggetto. 
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ATTIVITÀ PREVISTE DALL’INCARICO 

 
Programmazione dell’attività di censimento, con scelta dei 

collaboratori volontari e di localizzazione dei censimenti stessi 

 
All’inizio di gennaio sono stati contattati dal sottoscritto i potenziali rilevatori, 

scelti tra GEV, Associazioni ambientaliste, rilevatori abituali, birdwatchers e 
appassionati locali. Un numero soddisfacente di persone ha dato la propria 

disponibilità, in particolare Arrigoni G., Bagni L., Bellintani S., Beltrami A., 
Castellucchio E., Cecere F., Gilberti M., Manzini S., Pavesi A., Poli L., Predieri 

C., Rossetti L., Simonazzi F., Soliani D., Tenedini G.. 
Continui contatti sono stati mantenuti con Violetta Longoni del Coordinamento 

Censimento Uccelli Acquatici Svernanti Lombardia, per la definizione e 
delimitazione delle aree da censire, la compilazione delle schede di 

rilevamento, nonché l’aggiornamento in tempo reale dell’avanzamento lavori. 
 

Servizio d’informazione tecnico-scientifica 
Istruzione dei rilevatori 

Agli abituali rilevatori, in quanto già sufficientemente competenti, non è stato 

necessario fornire un supporto formativo. Il sottoscritto si è reso disponibile, 
per tutto il periodo di attività, per informazioni e supporto tecnico-scientifico. È 

stato fornito uno strumento di informazione in formato digitale tramite posta 
elettronica ai rilevatori raggiungibili dal servizio. 

 
Direzione delle attività di censimento effettuate da volontari 

Dopo aver ricevuto le conferme di collaborazione da parte dei volontari, è stato 
programmato il censimento delle zone codificate, tenendo conto della 

disponibilità e capacità dei singoli, nonché della necessità di svolgere, 
possibilmente in date ravvicinate, il censimento di zone contigue. I rilevatori 

sono stati informati sulle uscite programmate e di volta in volta coordinati nelle 
attività. 

 
Predisposizione della modulistica necessaria per la raccolta dei dati in 

campo e registrazione dei dati raccolti su data-base informatico 

Le osservazioni sono state redatte su apposite schede rispecchianti la 
modulistica standardizzata predisposta a livello nazionale all’Istituto Superiore 

Per la Ricerca Ambientale – ISPRA (allegato 1). È stato creato un data-base 
informatico in EXCEL (i risultati sono riassunti in Tab. V). 

 
Presentazione della relazione finale 

La presente relazione costituisce la “relazione finale”. Una copia della presente 
relazione viene consegnata in formato digitale al Parco Oglio Sud. 

 
Invio dei dati rilevati all’ISPRA e al Parco Oglio Sud. 

Le schede di rilevamento compilate sono state spedite tramite e-mail in 
formato elettronico al Coordinamento Censimento Uccelli Acquatici Lombardia, 

nella persona di Violetta Longoni (che provvederà a trasmettere i dati 
all’ISPRA) e al Parco Oglio Sud in data 21/03/2023. 
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CENSIMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI 
 

Come ogni anno nel mese di gennaio, Wetlands International, coordina il 
censimento internazionale degli Uccelli acquatici (International Waterfowl 

Census, IWC) del Paleartico Occidentale. Il coordinamento per l’Italia è affidato 
all’ISPRA, Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale (ex INFS). Per la 

Lombardia il coordinamento regionale è condotto, su incarico della Direzione 
Generale Agricoltura della Regione Lombardia, dal Dipartimento di Scienze 

della Terra e dell’Ambiente (ex Dipartimento di Biologia Animale) 
dell’Università di Pavia, nella persona di Violetta Longoni. 

Il progetto ha lo scopo di studiare la distribuzione e la consistenza numerica 

delle popolazioni svernanti di questi Uccelli. Durante lo svernamento, molte 
specie di uccelli acquatici mostrano una forte tendenza all’aggregazione in 

bacini lacustri, fluviali o paludi, condizione che facilita notevolmente i conteggi 
e rende relativamente agevole un’efficace quantificazione della dimensione 

totale delle popolazioni. Ciò sarebbe estremamente difficoltoso durante altre 
fasi del ciclo vitale, come ad esempio durante il periodo riproduttivo, quando 

molte di queste specie risultano disperse in aree vaste e spesso remote 
(Longoni et al., 2014). 

Le informazioni sulle variazioni delle consistenze numeriche delle varie 
popolazioni rilevate nel corso degli anni, permettono di elaborare corrette 

strategie di conservazione e gestione faunistica. 
I risultati dei censimenti IWC sono resi pubblici da Wetlands International 

attraverso un portale web (http://wpe.wetlands.org/). I primi risultati dei 
censimenti degli Uccelli acquatici svernanti sono analizzati da Rüger et al. 

(1988), mentre l’analisi dei dati del quinquennio 1991-1995 per l’Italia, è 

reperibile nel lavoro di Serra et al. (1997); per il decennio 1991-2000 l’analisi 
è reperibile nel lavoro di Baccetti et al. (2002). Di completamento, l’ultimo 

aggiornamento per l’Italia relativo al decennio 2001-2010 di Zenatello et al. 
(2014). 

Per l’analisi dei dati del periodo 2002-2013 a livello di Regione Lombardia, si 
veda Longoni et al. (2014). 

I dati raccolti riguardanti il territorio del Parco Oglio Sud, vengono inviati in 
originale al coordinamento regionale che provvederà ad inviare le schede 

compilate all’ISPRA e a stilare un resoconto per la regione. 
 

Raccolta dei dati 
 

L’attività di censimento si è svolta nel periodo 6-25 gennaio 2023, come da 
indicazioni dell’ISPRA, coprendo il territorio delle zone umide codificate per la 

zona del parco. Come metodologia standardizzata a livello internazionale, 

anche in ottemperanza alle linee guida stabilite da Wetland International 
(2010), viene utilizzato il metodo del conteggio diretto di tutti gli individui 

presenti in una certa area, o la stima in caso di stormi molto consistenti. I 
totali per sito risultano quindi spesso ricavati dalla somma sia di stime che di 

conteggi assoluti e/o parziali, e non vengono arrotondati o in alcun modo 
trasformati (Serra et al., 1997; Bibby et al., 1992).  

http://wpe.wetlands.org/
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A questo proposito c’è da precisare che i dati dei censimenti invernali degli 

Uccelli acquatici presentano un grado di affidabilità e precisione estremamente 
variabile in base al comportamento e all’ecologia delle diverse specie; le 

tecniche di censimento utilizzate non sono egualmente valide per tutte le 

specie. Per quelle abituate a sfruttare anche altri ambienti oltre alle zone 
umide, come i Laridi (Gabbiano comune, ecc.), o specie che si disperdono 

molto sul territorio come il Cormorano e alcuni Ardeidi, ma abituate a 
radunarsi in zone umide per costituire dormitori comuni (detti “roost”), 

vengono privilegiati i rilevamenti ai dormitori, e non la distribuzione diurna. 
Essa, infatti, è da ritenersi troppo variabile e poco efficace per una valutazione 

dell’entità della popolazione. 
I conteggi effettuati in alcune località minori, oppure in tratti di fiume contigui, 

sono stati raggruppati in macrozone, secondo l’attuale codifica. 
L’elenco delle zone umide censite, con relativo codice di identificazione, è 

riportato in Tab. I. 
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Tabella I. Elenco codici zone umide “Parco Oglio Sud”. 

Codice Nome Descrizione Rilevatore/i 
MN0801 Torbiere di 

Marcaria 
Incl. Garzaia di Marcaria Bellintani S., Maffezzoli L., 

Tenedini G. 
MN0905 F. Po, 

Borgoforte – 
Dosolo e confl. 
F. Oglio 

F. Po da ponte ferrov. 

Borgoforte a Dosolo; F. 
Oglio da confl. Po a ponte 
SS 420 Gazzuolo; Fossola; 

Lanche di Cizzolo 

Bagni L., Maffezzoli L., Pavesi 

A., Predieri C., Simonazzi F., 
Soliani D. 

CR0403 F. Oglio, Isola 
Dovarese - 
Seniga 

F. Oglio da ponte Isola 
Dovarese a ponte Seniga; 
Lanca di Gabbioneta 

Maffezzoli L., Rossetti L. 

CR0404 F. Oglio, 
Bozzolo - Isola 

Dovarese 

F. Oglio da ponte SS 10 di 
Bozzolo a ponte strada 

prov. di Isola Dovarese; Le 
Bine 

Arrigoni G., Beltrami A., 
Castellucchio E., Cecere F., 

Gilberti M., Maffezzoli L., Poli L. 
 

CR0405 F. Oglio, 
Gazzuolo - 

Bozzolo 

F. Oglio da ponte SS 420 
di Gazzuolo a ponte SS 10 

di Bozzolo, torbiere di 
Belforte 

Maffezzoli L. 

 
Come stabilito dalle procedure comunicate dall’ISPRA, nella compilazione delle 

schede standardizzate è stata riportata la distribuzione diurna degli individui. 

Per le specie che richiedono anche conteggi serali al dormitorio (es. 
Cormorano, Ardeidi, ecc.), i totali serali sono stati riportati nello spazio 

apposito in fondo alla scheda di rilevamento. Nella presente relazione sono 
state stilate: una tabella riassuntiva dei conteggi diurni, una per i conteggi ai 

dormitori e un resoconto generale considerando il numero massimo tra il 
conteggio diurno e quello al roost, come presenza totale delle specie. 

 
Vengono considerati convenzionalmente “Uccelli acquatici” tutte le specie 

indicate da Rose & Scott (1994). Ad esse sono state aggiunte alcune specie di 
Falconiformi ecologicamente dipendenti dalle zone umide e quindi anch’esse 

Uccelli acquatici a pieno titolo, secondo la Convenzione di Ramsar (Serra et al., 
1997). Tutte le specie sono indicate sulla scheda standardizzata (allegato 1). 

Il confronto dei risultati della presente indagine, sarà riferito inevitabilmente 
alle relazioni analoghe riguardanti i censimenti degli anni precedenti (Maffezzoli 

L., 2002-2022). 
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RISULTATI 

 
I risultati del censimento sono riportati nelle tabelle V a/b/c. 

Le specie censite sono 26, appartenenti a 6 ordini e 8 famiglie per un totale di 

5.675 individui (cumulativo tra conteggi diurni e ai dormitori). 
L’ordine più rappresentato, come numero di specie, è quello dei 

Charadriiformes (7 specie: Gabbiano comune, Gabbiano reale pontico, 
Gabbiano reale med., Gavina, Pantana, Piro piro culbianco e Piro piro piccolo) 

insieme all’ordine degli Anseriformes (7 specie: Germano reale, Anatra 
germanata, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Moretta e Fischione), seguiti 

dall’ordine dei Ciconiiformes (5 specie: Airone guardabuoi, Airone bianco 
maggiore, Garzetta, Airone cenerino e Ibis sacro) (Grafico I). 

 
Grafico I. Popolazione Uccelli svernanti: rappresentazione Ordini presenti in relazione al 

numero di specie. 
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Come numero assoluto di individui, l’ordine più rappresentato è quello dei 

Ciconiiformes (2168 ind., 38.2%) con il 66,5% rappresentato dall’Airone 
guardabuoi (1442 ind.), segue Ibis sacro (392 ind., 18,1%). Il secondo ordine 

rappresentato è quello dei Suliformes (1487 ind., 26,2%), con il 51% 

rappresentato dal Cormorano (759 ind.) e il 49% rappresentato dal Marangone 
minore (728 ind.). Terzo ordine rappresentato è quello degli Anseriformes 

(1285 ind., 22,6%); la quasi totalità costituita dal Germano reale (93,6% - 
1203 ind.), segue l’Alzavola con l’4,3% (55 ind.). (Grafico II).  

 
 

Grafico II. Popolazione Uccelli svernanti: rappresentazione Ordini presenti in relazione al 

numero di individui. 
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La specie più rappresentata è l’Airone guardabuoi con 1442 ind. (25,4%) seguita dal Germano reale con 1203 ind. 

(21,2 %) e Cormorano 759 ind. (13,4%) (Grafico III). 
 

Grafico III. Popolazione Uccelli svernanti: rappresentazione popolazione specie presenti in relazione al grado di abbondanza.  
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Tra le specie censite 3 sono di interesse comunitario, in quanto inserite 

nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”): Airone bianco 
maggiore Casmerodius albus, Garzetta Egretta garzetta, Marangone minore 

Microcarbo pygmeus, meritevoli di particolari forme di tutela e gestione. 

La zona umida che ha fatto registrare il maggior numero di presenze assolute è 
il tratto F. Po, Borgoforte – Dosolo e confl. F. Oglio (2314 ind., 40,8%), che ha 

anche registrato il maggior numero di specie: 23, seguita dal tratto F. Oglio, 
Gazzuolo-Bozzolo (1417 ind., 25%), con 15 specie (Grafico IV). 

 
 

Grafico IV. Percentuale di individui presenti nelle diverse zone codificate. 
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CENSIMENTI AI DORMITORI 

 
Anche quest’anno è proseguito il controllo, con relativo censimento, dei 

dormitori delle specie che formano “roost” notturni collettivi, tra queste alcune 

specie di Ardeidi, il Cormorano (Phalacrocorax carbo) al quale si è aggiunta 
un’altra specie appartenente alla stessa famiglia: il Marangone minore 

(Microcarbo pygmeus). Negli ultimi anni si è aggiunta inoltre una specie 
naturalizzata, l’Ibis sacro (Threskiornis aethiopicus), in costante aumento. 

L’attività di monitoraggio dei dormitori ha avuto un notevole incremento negli 
ultimi anni, vista l’importanza che questi conteggi hanno per stabilire la 

consistenza delle popolazioni di specie che normalmente si diffondono su vasti 
territori. (cfr. Baccetti et al. 2002). 

Da questo punto di vista, per le zone umide del Parco, e più in generale del 
Mantovano, è continuato il monitoraggio di buona parte del territorio, così da 

avere una raccolta organica e costante nel tempo di dati, per poterli raffrontare 
e ricercare le problematiche relative alle fluttuazioni delle popolazioni nel 

tempo. 
Anche per il 2023 va segnalato che il numero di dormitori effettivamente 

controllati è stato superiore a quelli riportati nel resoconto (in alcune zone sono 

stati censiti più dormitori, che per dovere di chiarezza vengono raggruppati 
sotto il codice della località di riferimento). I dati ottenuti possono essere, per 

alcuni dormitori, sottostimati. 
 

 
Fam. Ardeidae 

Sottofam. Ardeinae (Airone guardabuoi Bubulcus ibis, Garzetta Egretta 
garzetta e Airone bianco maggiore Casmerodius albus) 

 
I dati di gennaio 2023, confrontati con quelli degli anni precedenti, confermano 

uno stabilizzarsi delle popolazioni di Airone bianco maggiore e Garzetta, con 
fluttuazioni nel corso degli anni, molto lontani comunque dai massimi registrati 

nel 2007. Si assiste invece ad un trend in crescita nel lungo periodo della 
popolazione di Airone guardabuoi che ha infatti fatto registrare il massimo delle 

presenze ai dormitori con 1382 ind. (grafico V). 

 
Anche quest’anno si è ripresentato un andamento climatico particolarmente 

anomalo e incostante, con clima pressoché mite, così come negli ultimi inverni. 
Tale fenomeno costituisce sicuramente un importante fattore che influisce sulle 

presenze nel periodo. 
Dato che è dimostrato scientificamente che le condizioni microclimatiche del 

sito “eletto” a dormitorio influiscono su tale scelta, inverni miti permettono una 
maggiore disponibilità di siti alternativi idonei agli individui; in effetti negli 

ultimi anni si è riscontro un certo grado di frammentazione degli individui in 
dormitori anche di piccole dimensione che diventano così di più difficile 

localizzazione, in certi casi potrebbero sfuggire al conteggio.  
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Tab. II. Ardeinae - Conteggi ai dormitori nel mese di gennaio nel 

periodo 2002-2023. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si evita nel testo di fornire indicazioni precise sul sito, per motivi di protezione, 
indicando in modo generico la zona codificata. 

 
  

Cod. Zona 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

MN 0801 0 40 13 27 0 47 35 0 1 0 0 25 25 0 12 0 10 0 0 0 0 0

MN 0905 0 10 23 14 35 0 0 0 0 0 20 15 0 9 0 20 10 11 27 14 30 13

CR 0403 0 0 0 0 0 100 30 34 45 38 35 30 0 15 4 6 10 0 2 0 0 0

CR 0404 128 97 129 112 118 81 53 65 53 73 29 24 25 21 9 4 0 0 7 16 6 61

CR 0405 17 4 20 17 27 10 9 28 4 10 44 0 20 35 3 44 16 22 26 18 6

totali 145 151 185 170 180 238 127 127 103 121 128 94 70 80 28 74 46 33 62 48 42 74

Airone bianco maggiore (Casmerodius albus)

Cod. Zona 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

MN 0801 0 32 0 12 0 7 4 0 0 0 0 0 7 0 7 0 2 0 4 0 0 0

MN 0905 0 8 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 50 6 12 0 0 0 14 0 11 16

CR 0403 0 0 0 0 0 50 25 22 46 52 40 35 0 12 18 2 10 0 0 0 0 0

CR 0404 57 43 98 120 70 162 20 60 41 44 37 28 40 0 70 0 0 0 0 11 0 21

CR 0405 6 6 16 5 4 11 0 3 0 0 0 0 0 10 0 18 20 12 10 10 4 22

totali 63 89 119 146 77 230 49 85 87 96 77 63 97 28 107 20 32 12 28 21 15 59

Garzetta (Egretta garzetta )

Cod. Zona 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

MN 0801 0 9 20 9 0 114 202 0 0 0 0 9 0 0 240 0 289 0 538 0 0 0

MN 0905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 65 0 1 0 5 0 171 160 204 179 252

CR 0403 0 0 0 0 0 250 75 175 9 4 25 15 0 76 98 0 20 3 0 0 58 0

CR 0404 1 0 64 99 7 169 140 1 8 50 2 1 50 105 65 4 45 0 74 117 182 304

CR 0405 1 0 3 61 31 0 0 174 180 275 110 140 210 58 45 200 39 51 30 395 483 826

totali 2 9 87 169 38 533 417 350 197 329 212 230 260 240 448 209 393 225 802 716 902 1382

Airone guardabuoi (Bubulcus ibis)
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Grafico V. Ardeinae (gen. Casmerodius, Bubulcus, Egretta), conteggi ai dormitori. 
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Fam. Phalacrocoracidae  
 

Cormorano (Phalacrocorax carbo) 
 

Il conteggio dei dormitori invernali ha portato ad un totale di 738 individui, in 

leggero recupero rispetto a gennaio 2022 ma ancora lontano dai massimi 

registrati nel 2019. La media registrata nel periodo 2002-2023 è di 778 ind.. 
Il grafico evidenzia una fluttuazione delle presenze negli anni, imputabile a vari 

fattori non facili da interpretare, presumibilmente legati alle medie termiche 
del periodo considerato, ma anche a fattori di disturbo e frammentazione dei 

dormitori. 
Come per gli Ardeindi, anche per il Cormorano gli inverni miti permettono una 

maggiore disponibilità di siti alternativi idonei a trascorrere la notte, che si 
evidenzia con un certo grado di frammentazione degli individui in dormitori 

anche di piccole dimensione che diventano così di più difficile localizzazione, 
che in certi casi potrebbero sfuggire al conteggio. 

Anche quest’anno l’area che ha fatto registrare il maggior numero di presenze 
è stata quella F.Po, Borgoforte Dosolo e confluenza Fiume Oglio; il dormitorio 

nei pressi di Foce Oglio (453 ind.) era costituito in realtà da più nuclei 
frammentati; infatti nell’intera zona erano presenti 4 nuclei distinti, che 

presentavano alto grado di interscambio tra loro di individui, soprattutto a 

causa di fenomeni momentanei di disturbo. Un nucleo nell’ansa nei pressi di 
Sabbioni, su pochi pioppi sparsi, in quanto i pioppeti una volta occupati dal 

dormitorio sono stati tagliati; un secondo nucleo lungo il canale “La Fossola”, a 
circa 800m di distanza, un terzo nucleo sulla sinistra orografica presso Il SIC 

Cascina S.Alberto; un quarto nucleo presso il canale Bogina. 
Il secondo dormitorio più consistente è quello della Riserva Naturale “Le Bine” 

(124 ind.), nei pressi della riva destra Oglio. 

 

Tab. III. Cormorano. Conteggi ai dormitori nel periodo 2002-2023, 

suddivisi per zona codificata. 

 

 

   

Cod. 

Zona 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

MN0801 34 25 28 21 40 54 60 66

MN0905 418 348 450 309 308 477 590 651 431 415 543 666 405 375 617 486 663 660 571 521 387 453

CR0403 146 110 95 70 30 150 35 45 40 70 98 25 116 119 130 190 151 131 100 171 95

CR0404 92 123 156 159 155 99 117 111 137 115 142 91 170 127 137 157 164 171 142 151 15 124

CR0405 69 144 35 20 67 72 55 97 73 101 47 147 30 42 75

totale 725 725 701 538 528 746 776 829 710 598 755 855 676 715 986 874 1118 1129 934 814 648 738

Cormorano (Phalacrocorax carbo ) - roost
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Grafico VI. Cormorano: conteggi ai dormitori nel periodo 2002-2023, suddivisi per zona 

codificata. 
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Marangone minore (Microcarbo pygmeus) 

Specie a distribuzione euroturanica, il Marangone minore ha areale 
relativamente ristretto, con presenza discontinua ed irregolare che dall’Europa 

sud-orientale si estende verso est sino al Lago Aral. Nidificante storico nei 
paesi dell’Europa centro-orientale e balcanica, dell’Asia centrale, in Russia, in 

Israele. Il limite occidentale dell’areale riproduttivo ha coinciso con le coste 
adriatiche italiane, recentemente ampliato. L’areale di svernamento principale 

si estende dalle regioni costiere adriatiche, ai paesi balcanici e centro-orientali 
sino la gran parte dei Paesi medio-orientali. Nel corso degli ultimi 20-30 anni il 

Marangone minore ha iniziato una fase di incremento numerico ed espansione 
di areale che lo ha portato a fondare colonie stabili anche in Italia (Volponi S., 

2013). 
Negli ultimi anni ha iniziato ad essere sempre più presente anche nelle 

province di Mantova e Cremona, dapprima con contingenti svernanti, poi dal 
2014 ha iniziato anche a nidificare in provincia di Mantova nel territorio del 

Parco del Mincio e dal 2018 nel territorio del Parco Oglio Sud: 2 coppie nella 

Riserva Naturale Torbiere di Marcaria, aumentate ad almeno 5 nel 2019 e 72 
nel 2022 (oss. pers.). 

Quest’anno il numero di 687 individui ai dormitori, era simile a quello dello 
scorso anno (718 ind.), ma il numero dei dormitori è aumentato, dimostrando 

anche per il Marangone minore un fenomeno generale di frammentazione degli 
individui in dormitori anche di piccole dimensione che diventano così di più 

difficile localizzazione, in certi casi potrebbero sfuggire al conteggio. E’ 
ipotizzabile un ulteriore e deciso incremento nei prossimi anni. 

 
 

Tab. IV. Marangone minore. Conteggi ai dormitori nel periodo 2020-
2023, suddivisi per zona codificata. 

 

 

 
 
 
  

Cod. 

Zona 2020 2021 2022 2023

MN0801 151 63

MN0905 620

CR0403 1 3

CR0404 1

CR0405 135 718 3

totale 152 138 718 687

Marangone minore (Microcarbo pygmeus ) - roost
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Grafico VII. Marangone minore: conteggi ai dormitori nel periodo 2020-2023, suddivisi per 

zona codificata. 

 
 

 

 

 

 

 

Fam. Threskiornithidae 
 

Ibis sacro (Threskiornis aethiopicus) 

 
Specie a distribuzione Afrotropicale, introdotta (fuggita da cattività) e ormai 

naturalizzata, negli ultimi anni in Italia ha fatto registrare un forte incremento 
sia nelle presenze invernali, con l’abitudine tra l’altro a formare dormitori 

collettivi, sia come nidificante, anche se non ancora all’interno del territorio del 
Parco Oglio Sud, dove però si prevede una futura e importante colonizzazione. 

Il conteggio dei dormitori invernali ha portato ad un incremento dei dormitori e 
un totale di 376 individui, in forte incremento rispetto a gennaio 2022, con 

trend in deciso aumento dal suo anno di apparizione (2010) 
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Tab. V. Ibis sacro. Conteggi ai dormitori nel periodo 2010-2023, 

suddivisi per zona codificata. 

 

 

 

 

Grafico VIII. Ibis sacro: conteggi ai dormitori nel periodo 2010-2023, suddivisi per zona 

codificata. 

 

Cod. 

Zona 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

MN0801 146

MN0905 1 38

CR0403 4 11 24 25 20 6 39

CR0404 1 3 2 7 2 105 5 289

CR0405 4 9 6 16 10

totale 1 3 0 4 0 11 24 27 31 17 152 106 21 376

Ibis sacro (Threskiornis aethiopicus)  - roost
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Tabella V/a. Risultati: censimento diurno  
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Tabella V/b. Risultati: censimento dormitori 
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Tabella V/c. Risultati: censimento cumulativo  
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Tab. VI. Risultati cumulativi IWC nel periodo 2002-2023 all’interno del Parco Oglio Sud 

 
 

 Specie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tuffetto 24 26 25 23 32 40 15 6 7 2 10 14 20 26 15 10 15 11 10 5 7 11

Svasso maggiore 8 2 3 2 17 4 - 5 3 - 1 3 5 8 2 1 7 5 8 7 2 5

Svasso piccolo - 1 - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - -

Cormorano 725 731 755 572 556 771 828 843 710 653 778 892 680 715 986 996 1118 1130 934 814 765 759

Marangone minore - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 165 192 747 728

Airone cenerino 87 121 158 102 121 193 126 73 84 78 106 88 85 119 112 195 128 114 124 117 125 157

Airone bianco maggiore 169 183 195 179 191 285 156 175 122 146 133 99 95 88 57 111 85 61 74 70 57 102

Garzetta 68 93 126 161 89 253 63 90 90 100 86 66 118 58 114 70 47 33 45 59 39 75

Airone guardabuoi 2 29 110 172 43 573 417 350 214 347 230 234 380 402 513 375 415 230 844 785 902 1442

Tarabuso 1 5 1 1 - 2 1 2 - - - 1 - 5 1 1 1 - 1 - - -

Tarabusino - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nitticora - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ibis sacro - 5 - - - - - - 1 3 - 4 - 11 25 30 31 18 168 185 74 392

Cicogna nera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

Pesciaiola - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Oca domestica 1

Oca lombardella - - - - - - 22 - - - - - - - - - - - - - - -

Oca selvatica - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 14 -

Oche non identificate - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Moriglione - 1 - - - 42 - 4 - - - - 1 1 - - - 1 - - - 6

Moretta - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1

Moretta tabaccata - - - - 5 - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Quattrocchi - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

Fischione 1 - - - 1 - - 6 - 1 - - 4 5 2 23 2 - - 2 6 -

Mestolone - - - - - 1 - - 6 - - - - - - 1 - 1 1 - - 16

Codone - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - -

Canapiglia - - - - - 3 - - - - - - 6 3 - 10 - - 4 - - -

Alzavola 142 131 27 43 62 32 72 32 30 22 40 29 34 98 44 114 58 56 113 163 147 55

Germano reale 2246 1205 1207 1183 2301 3639 3335 2146 2610 2321 1638 1839 2696 1889 4260 3446 1943 1887 1225 1726 1622 1203

Cigno reale - - - - 3 4 3 - 3 4 2 2 2 2 2 5 8 - 1 - - -

Cigno nero - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oca del Nilo - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 - - -

Anatre germanate - - - - - - - - 1 - - 20 - - 8 21 11 64 32 3 5 3

Volpoca - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - -

Gallinella d'acqua 265 110 187 223 395 365 365 279 160 106 209 133 41 314 232 245 168 427 322 337 233 181

Porciglione 3 10 4 6 1 9 9 16 10 11 4 6 10 20 8 8 8 5 15 17 11 7

Schiribilla - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Folaga 12 22 - 8 42 14 30 - 18 12 14 21 25 31 10 - 13 9 33 4 10 18

Pantana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Pavoncella 20 329 415 315 16 526 669 26 145 55 127 95 835 182 64 57 140 242 595 189 63 -

Piro piro culbianco 1 - - 3 4 4 - - - - 2 3 2 - 1 1 1 4 1 1 1 2

Piro piro boschereccio 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Piro piro piccolo 4 - 1 - 1 7 4 1 - 3 - - - 2 4 8 8 4 3 3 9 5

Piviere dorato - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 49 -

Beccaccino 52 - 7 2 15 - 1 2 3 1 7 - 5 1 2 1 2 4 13 - 2 -

Beccaccia - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - -

Frullino 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gavina - 4 - - - - 3 7 17 - 4 33 - 29 - 4 4 4 - - - 4

Gabbiano reale nord. - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gabbiano reale 3 7 21 1 54 2 2 9 - 5 10 6 - 11 2 47 21 30 27 32 20 33

Gabbiano reale pontico - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 5 1 2 3

Gabbiano comune 38 253 921 233 192 708 205 49 141 143 47 117 1484 843 380 344 534 324 826 923 527 465

Zafferano - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -

Falco di palude 3 3 1 4 2 1 1 - - - - - - - - 2 1 - - 1 - -

Albanella reale 2 11 12 4 6 2 1 5 - 2 3 1 - 1 - 1 - 2 - 1 1 -

Specie totali 25 27 20 20 25 27 23 21 21 21 20 24 21 26 23 29 26 30 28 24 27 26

TOTALI 3885 3293 4182 3237 4152 7483 6329 4126 4385 4016 3451 3708 6529 4865 6844 6130 4771 4679 5589 5646 5441 5675
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE ZONE CENSITE E SULL’ATTIVITÀ DI CENSIMENTO 
 

Il numero di presenze assolute (5.675 unità) è in linea con le presenze dello 
scorso anno, e superiore alla media registrata per l’intero periodo (4.928 

unità). 
 

La specie che negli anni ha sempre fatto registrare le presenze più cospicue, il 

Germano reale, ha registrato per il quinto anno consecutivo una popolazione 
inferiore ai duemila individui (1203 ind.) decisamente inferiore al massimo 

registrato nel 2016 (4260 ind.) e quasi ha raggiunto i minimi registrati nel 
2005 (1183 ind.). Oggi è l’Airone guardabuoi la specie che fa registrare le 

presenze maggiori (1442 ind.); si assiste ad un trend in crescita nel lungo 
periodo della sua popolazione, che ha fatto registrare la popolazione più 

importante dall’inizio dei censimenti, quando erano pochi gli individui censiti (2 
ind. Nel 2002). 

 
Qualche fluttuazione, ma sempre buona la popolazione di Cormorano (759 

ind.), che si mantiene in linea con la media dell’intero periodo. 
Stabile, ma con una tendenza ad un netto incremento per i prossimi anni, la 

popolazione di Marangone minore, specie particolarmente tutelata a livello 
comunitario, che è in continua crescita: passata dai 3 ind. del 2019 ai 728 del 

2023. 

 
La ricchezza di specie (26) è inferiore a quella registrata nel 2022, ma in linea 
con la media del periodo di riferimento (2002-2023  = 24,27 specie).  

Le presenze maggiori di Uccelli, in numero assoluto, sono state registrate nella 

zona codificata “Fiume Po Borgoforte - Dosolo e confluenza fiume Oglio” (2314 
ind./23 specie) che ha anche registrato come sempre la maggior ricchezza di 

specie. 
 

Come ogni anno, si è riscontrata una notevole presenza antropica arrecante 
disturbo lungo la maggior parte del territorio fluviale, dovuta ad attività varie 

(pesca, caccia, attività ricreative) più o meno legittime, nelle più svariate ore 
della giornata. Si ribadisce la necessità di un maggior controllo da parte degli 

enti preposti a vigilare sulle attività varie, e ad un aumento della cartellonistica 
ufficiale con la specifica delle attività consentite e non. 

Per quanto riguarda l’attività di censimento svolta dai rilevatori, si conferma 

una positiva partecipazione di appassionati locali e GEV. 
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ALLEGATO 1. SCHEDA DI RILEVAMENTO 

Fronte
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