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1. Descrizione dell’area del GAL  
 

1.1 Elenco dei Comuni e popolazione ricompresi nell’area Pescarese interessata 
dalla Strategia di Sviluppo Locale  

Le Terre Pescaresi rappresentano il territorio rurale della provincia di Pescara, 44 comuni contigui in aree C e D 
che si estendono su una superficie di 1.172,39 kmq ed ospitano una popolazione di 140.388 abitanti.  

 
Tabella 1: elenco dei comuni ricompresi in area GAL 

Denominazione Comune Classificazione zona/area Superficie totale (Km2) 
Popolazione residente 

al 01 gennaio 2023 
Densità abitativa 
(abitanti per Km2) 

Abbateggio D                 15,40  359                23,31  

Alanno D                 32,53  3377             103,82  

Bolognano D                 16,96  1002                59,09  

Brittoli D                 15,99  258                16,14  

Bussi sul Tirino D                 25,91  2264                87,37  

Cappelle sul Tavo C                    5,41  3987             736,59  

Caramanico Terme D                 84,99  1779                20,93  

Carpineto della Nora D                 24,08  536                22,26  

Castiglione a Casauria D                 16,57  701                42,29  

Catignano D                 17,03  1227                72,07  

Cepagatti C                 30,82  10946             355,18  

Città Sant'Angelo C                 62,02  14795             238,54  

Civitaquana D                 21,88  1146                52,38  

Civitella Casanova D                 31,10  1568                50,42  

Collecorvino C                 31,99  5933             185,49  

Corvara D                 13,73  210                15,29  

Cugnoli D                 15,96  1336                83,70  

Elice C                 14,31  1616             112,93  

Farindola D                 45,47  1348                29,64  

Lettomanoppello D                 15,07  2693             178,69  

Loreto Aprutino D                 59,50  7140             120,00  

Manoppello D                 39,26  6751             171,94  

Montebello di Bertona D                 21,50  860                40,00  

Moscufo C                 20,26  3091             152,59  

Nocciano D                 13,76  1693             123,02  

Penne D                 91,20  11165             122,43  

Pescosansonesco D                 18,35  461                25,13  

Pianella C                 47,05  8472             180,07  

Picciano D                    7,56  1277             168,96  

Pietranico D                 14,77  439                29,72  

Popoli D                 35,04  4713             134,50  

Roccamorice D                 25,06  878                35,04  

Rosciano D                 27,79  4049             145,67  

Salle D                 21,80  268                12,29  

Sant'Eufemia a Maiella D                 40,42  259                   6,41  

San Valentino in Abruzzo Citeriore D                 16,40  1833             111,79  

Scafa D                 10,34  3488             337,30  

Serramonacesca D                 23,89  506                21,18  

Spoltore C                 37,01  19012             513,64  

Tocco da Casauria D                 29,67  2400                80,89  

Torre de' Passeri D                    5,92  2834             478,89  

Turrivalignani D                    6,11  780             127,61  

Vicoli D                    9,33  381                40,84  

Villa Celiera D                 13,18  557                42,25  

Totale GAL Terre Pescaresi          1.172,39  140.388             119,74  

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat e regione Abruzzo 
  



 

Pag 4  
  

 

1.2 Descrizione territorio GAL - dati e analisi 

Come si evince dalla successiva Tabella 2, dei 44 comuni in area GAL 8 ricadono in area C (Aree rurali intermedie) 
e rappresentano il 21,23% del territorio dove risiede il 48,33% della popolazione. La densità abitativa per le Aree 
classificate C è di 272,64 abitanti per km2. Tutti gli altri comuni sono classificati in area D (Aree rurali con problemi 
di sviluppo). La superficie occupata da questi comuni è il 78,77% del totale a fronte di una popolazione che 
rappresenta il 51,67% del totale ed un indice di densità abitativa di 78,54 abitanti per km2. 
 
Tabella 2: comuni ricompresi in area C e D per superficie totale popolazione residente e densità abitativa 

Comuni classificati in zona/area 
Superficie totale 

(Km2) 
% 

Popolazione 
residente al 01 
gennaio 2023 

% 
Densità abitativa 
(abitanti per Km2) 

C 248,87 21,23% 67.852 48,33% 272,64 

D 923,52 78,77% 72.536 51,67% 78,54 

Totale area GAL 1.172,39   140.388   119,74 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat e regione Abruzzo 

 
Le Terre Pescaresi si caratterizzano per la natura geomorfologica e geografica dei territori che la compongono. 
Imponenti si presentano i gruppi montuosi del Gran Sasso d’Italia e della Majella, custodi di ambienti naturali 
popolati da persone, animali selvatici e meraviglie vegetali uniche: parchi e riserve naturali ospitano fiumi, valli, 
laghi, grotte, sorgenti d’acqua dolce, piccole cascate e altipiani, specie vegetali e animali, creando un habitat naturale 
protetto a salvaguardia della biodiversità. Tra mare e montagne si apprezza un'ampia e verde area rurale, 
caratterizzata da colline e ordinate pianure. La campagna abruzzese, coltivata con sapienza nel rispetto della 
biodiversità e del territorio, offre scorci di paesaggi rurali caratterizzati da forme e colori suggestivi. Sono la vite, 
l'olivo, i campi di grano, le piante da frutta, le coltivazioni di verdure ed ortaggi a disegnare i tratti rurali delle colline 
pescaresi. Altri elementi caratterizzanti del territorio rurale sono gli estesi boschi e formazioni di roccia calcarea, i 
calanchi. 
 
La risorsa naturalistica e paesaggistica risulta largamente prevalente nell'ambito delle caratteristiche territoriali del 
GAL. le zone urbanizzate occupano il 5% del territorio (localizzate principalmente nell'area di collina e pianura), 
le aree agricole il 75% della superficie territoriale (localizzate principalmente nelle arre di collina, pianura e 
pedemontane), le aree naturali boscate e ambienti semi naturali il 20% del territorio (localizzate principalmente 
nelle aree montane). 
  
Tabella 3: comuni GAL in area protetta e con aree SIC sul proprio territorio 

Comuni 
Aree naturali protette 

Parco Nazionale Gran 

Sasso Monti della Laga 

Parco Nazionale della 

Maiella 
SIC 

Abbateggio 

 

 X X 

Alanno   X 

Bolognano  

 

 X X 

Brittoli X   

Bussi sul Tirino X  X 

Caramanico Terme  X X 

Carpineto della Nora X  X 

Castiglione a Casauria X  X 

Civitella Casanova X  X 

Corvara X  X 

Farindola X  X 

Lettomanoppello  X X 

Manoppello  X X 
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Comuni 
Aree naturali protette 

Parco Nazionale Gran 

Sasso Monti della Laga 

Parco Nazionale della 

Maiella 
SIC 

Montebello di Bertona X   

Pescosansonesco X  X 

Popoli  X X 

Roccamorice  X X 

San Valentino in Abruzzo Citeriore  X X 

Salle  X X 

Sant’Eufemia a Maiella  X X 

Serramonacesca  X X 

Tocco da Casauria  X X 

Turrivalignani   X 

Villa Celiera X  X 

Fonte: regione Abruzzo Direzione Territorio Servizio Aree Protette  

 
Per il territorio, la storia degli ultimi secoli può essere letta nelle storiche abbazie, nelle chiese, nei palazzi e nei 
suggestivi borghi, centri abitati dove le persone custodiscono saperi e sapori antichi tramandati di generazione in 
generazione. Biodiversità animale e vegetale, tradizione ed innovazione, qualità e riconoscibilità, caratterizzano le 
produzioni agroalimentari che sono alla base dell'offerta enogastronomica delle Terre Pescaresi. Vocazione 
ambientale ma soprattutto turistica legata ai valori della natura, della storia, della cultura, dell'enogastronomia, della 
tradizione e ospitalità rurale. Le comunità locali, la coesione sociale, i valori identitari ed il senso di appartenenza, 
il capitale umano, i lavori ispirati dalla ed alla tradizione, il patrimonio ambientale, le risorse storico, architettoniche, 
artistiche e culturali, rappresentano i drivers su cui fare leva per accelerare lo sviluppo socio-economico di questo 
territorio. 
 
Il territorio del GAL è geograficamente articolato in tre comprensori con le appartenenze dei comuni così come 
riportate nella successiva tabella. 
 
Tabella 4: elenco dei comuni ripartiti per comprensorio geografico 

Ambito e n. di 
comuni 

Comuni del comprensorio 

Colline pescaresi (17) 
Alanno, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Collecorvino, Cugnoli, 
Elice, Loreto Aprutino, Moscufo, Nocciano, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Torre 
de' Passeri 

Maiella (13) 
Abbateggio, Bolognano, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Manoppello, Popoli 
Terme, Roccamorice, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, 
Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani 

Vestina (14) 
Brittoli, Bussi sul Tirino, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitaquana, Civitella 
Casanova, Corvara, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Pescosansonesco, 
Pietranico, Villa Celiera, Vicoli 

 
Tra febbraio ed aprile 2023 è stata svolta un’indagine/studio per approfondire la visione strategica di sviluppo del 
territorio del GAL Terre Pescaresi proprio in previsione dell’attività di riprogettazione della SSL per il prossimo 
periodo di programmazione. La ricerca è stata realizzata attraverso la somministrazione di interviste strutturate ai 
sindaci del territorio ed ai referenti dei progetti di filiera corta e club di prodotto. Partendo dal presupposto che la 
strategia di Sviluppo locale del GAL Terre Pescaresi ha interessato e continuerà ad interessare due ambiti di 
intervento, quello del turismo sostenibile e quello delle filiere e dei sistemi delle produzioni tipiche locali, nel corso 
delle interviste, e con l’obiettivo di acquisire indicazioni puntuali riferite ai sistemi territoriali comunali, ai sindaci 
è stato chiesto di illustrare innanzitutto quale dei due ambiti fosse più strategico per la propria comunità. Quindi è 
stato chiesto loro di riferire sugli elementi di debolezza e di forza, sia relativamente al sistema locale del cibo, della 
filiera agricola e agroalimentare che a quello di offerta socioculturale e turistico ricreativo. Da ultimo, sempre con 
riferimento ai due ambiti citati, è stato chiesto di indicare le azioni che potrebbero essere promosse per favorire lo 
sviluppo dei due settori. 
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Quanto all’ambito dello sviluppo agricolo e della trasformazione dei prodotti, ai referenti dei progetti di filiera 
corta e club di prodotto è stato chiesto un aggiornamento sullo stato di attuazione dei progetti in corso di 
realizzazione evidenziando le difficoltà incontrate nel portare avanti gli investimenti nonché i benefici apportati 
dalle azioni realizzate. Quindi i coordinatori di progetto sono stati chiamati a riflettere e riferire sul modello 
progettuale (progetto di filiera corta e club di prodotto) adottato dal GAL, a fornire impressioni sulla sua efficacia 
e a proporre possibili soluzioni a problemi incontrati in corso d’opera. 
 
Con riferimento al territorio ed ai comuni, questa indagine ha analizzato i risultati per i tre ambiti territoriali in cui 
si articola l’area del GAL, rispettivamente Colline pescaresi, Area Maiella ed Area Vestina.  In sintesi, con 
riferimento all’intero territorio del GAL Terre Pescaresi, riguardo alla strategicità dei due ambiti (Filiere 
agroalimentari e Turismo/accoglienza), il territorio si presenta come una realtà tutto sommato equilibrata.  Le 
Colline pescaresi si caratterizzano per una forte vocazione agro alimentare in virtù della presenza diffusa di 
coltivazioni olivicole e viticole con produzioni di elevata qualità già affermate sul mercato nazionale ed 
internazionale. L’Area Maiella si caratterizza per una vocazione tendenzialmente turistica che mette insieme chi già 
da tempo pratica l’accoglienza con quelli che, provenendo da tradizioni differenti come l’industria, guardano al 
turismo per superare la crisi dovuta alla repentina deindustrializzazione (Scafa, Popoli). Il comprensorio vestino si 
caratterizza per una vocazione equilibrata nella distribuzione dell’importanza attribuita ai due settori dell’agro 
alimentare e dell’accoglienza. 
 
Le attività in agricoltura, in generale, presentano condizioni di sviluppo e grande consapevolezza della propria 
forza e delle prospettive importanti nei settori vitivinicolo e olivicolo dove operano grandi aziende strutturate e 
prestigiose. Di contro è presente, soprattutto nelle aree interne e montane, una larga schiera di micro aziende a 
gestione familiare che sopravvivono pur nella prospettiva della chiusura per mancanza di subentro. Incominciano 
a notarsi tuttavia esperimenti di giovani che, con sacrificio, proseguono o avviano nuove attività la cui visione è 
fatta di produzioni di qualità che, insieme alla multifunzionalità e appoggiandosi su un turismo potenzialmente in 
crescita, possano garantire un futuro soddisfacente sul territorio. 
 
Il turismo vede al centro cultura, ambiente e paesaggio, risorse di cui il territorio dispone in abbondanza. Su 
ambiente e paesaggio già molte sono le iniziative di successo rappresentate soprattutto da cooperative di servizi 
turistici affermate da anni. Il turismo legato alla cultura stenta invece ad affermarsi pur in presenza di emergenza 
di forte significatività che attirano interesse e visitatori. Quello che tuttavia emerge palese è un modo assolutamente 
destrutturato di affrontare l’offerta. La mancanza di collaborazione tra operatori, tra enti pubblici e tra operatori 
ed enti pubblici impedisce di organizzare funzionalmente le molte attrazioni presenti per tradurle in offerte 
turistiche di cui possa beneficiare l’intero territorio. 
 
Un riferimento generale da parte degli intervistati è stato rivolto alla necessità di stimolare la collaborazione tra i 
protagonisti dello sviluppo territoriale per superare “l’isolazionismo egoistico” nel quale si continua ad operare. C’è chi 
si è spinto addirittura ad augurarsi la creazione di una “cabina di regia”. 
 
Volendo fare riferimento alle indicazioni delle esigenze di intervento, la necessità più sentita, e da tutti sottolineata, 
è quella di mettere in campo attività promozionali di rilievo comprensoriale e di area vasta che siano di supporto 
sia all’agroalimentare ed alle sue produzioni tipiche che al turismo. In alcuni casi è stato fatto riferimento diretto 
al GAL come possibile candidato ad assumere il ruolo di regista. 
 
Un secondo tema, generalmente considerato di fondamentale importanza, è quello dello sviluppo della rete dei 
sentieri e dei percorsi in generale. Forti sollecitazioni sono provenute dai sindaci riguardo la necessità di sviluppare 
i percorsi ciclo pedonali concentrandosi sull’opportunità di far sì che vadano a toccare, collegandole per tematismo, 
le differenti emergenze ambientali, storiche e culturali presenti diffusamente sul territorio. 
Molta preoccupazione è presente su un tema, quello della percorribilità stradale, al di fuori delle possibilità di 
intervento del GAL ma molto sentita come elemento di forte criticità per lo sviluppo locale. Direttamente collegato 
è il tema della carenza di segnaletica turistica sulle strade. Anche questo problema è stato molte volte citato. 
 
Infine, ma estremamente importante, è la sollecitazione a lavorare per accrescere il livello di consapevolezza e di 
orgoglio dei residenti riguardo alle importanti risorse disponibili sul territorio di cui spesso non ci si rende conto 
e della potenzialità in termini di offerta turistica che queste rappresentano. 
 
Sotto l’aspetto più generale dell’economia e dei servizi, con riferimento ai numeri che li contraddistinguono, Il 
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dato di sintesi può essere rappresentato dai “Sistemi locali”1 che, nel nostro caso, risultano articolati intorno a 
Chieti, Penne, Pescara e Sulmona, con tre differenti specializzazioni produttive prevalenti. 
 
La successiva tabella 3 mostra come sul territorio del GAL siano stati individuati quattro differenti Sistemi Locali 
di Specializzazione produttiva. 
 
 Tabella 5: sistemi locali per specializzazione produttiva in area GAL e comuni ricompresi  

Denominazione 
Sistema Locale 

e n. comuni 

Gruppo di Specializzazione 
produttiva prevalente del SL 

Comuni facenti parte del Sistema Locale 

Chieti (28) Urbano pluri-specializzato 

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Caramanico Terme, Carpineto della 
Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Civitaquana, Corvara, 
Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, 
Roccamorice, Rosciano, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo 
Citeriore, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, 
Turrivalignani, Vicoli 

Penne (9) Tessile e abbigliamento 
Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di 
Bertona, Penne, Picciano, Villa Celiera 

Pescara (3) Urbano pluri-specializzato Moscufo, Pianella, Spoltore 

Sulmona (2) Mezzi di trasporto Bussi sul Tirino, Popoli 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Anche se poco rispondenti alla reale articolazione comprensoriale del territorio, il ricorso al database di questi 
aggregati ci permette di accedere a specifici ed interessanti dataset di dati aggiornati e su base comunale. Utilizzando 
questi dati Istat, i dati comunali sono stati riaggregati secondo l’articolazione dei comprensori, Colline Pescaresi, 
Area Maiella e Area Vestina in funzione dei quali saranno svolte la maggior parte delle considerazioni del successivo 
paragrafo. 

  

 
1 Istat, Sistemi locali per specializzazione produttiva prevalente, 2015. I sistemi locali sono luoghi dove si concentra la maggior parte delle attività e degli 
spostamenti quotidiani delle persone e dei soggetti economici  
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1.3 Contesto socio-demografico, economico, ambientale, qualità della vita e 
quantificazione del tasso di spopolamento 

 

1.3.1 Andamento della struttura demografica del territorio  
 
La dinamica demografica è l’indicatore sintetico più espressivo del benessere e delle potenzialità di sviluppo 
territoriale. Un sistema economico vivace attrae popolazione mentre si assiste a fenomeni di perdita di popolazione 
in presenza di debole capacità produttiva, esaurimento di risorse o isolamento. Sul territorio del GAL si assiste in 
generale ad un progressivo fenomeno di invecchiamento della popolazione soprattutto nelle aree interne, seppure 
ad un tasso di crescita che pare rallentare. 
 

Tabella 6: comuni area GAL per Comprensorio, zonizzazione ed andamento della popolazione 2002 - 2023 

Comune Comprensorio Zonizzazione 
Totale popolazione 

2.002 2.012 2.023 

ABBATEGGIO Maiella D 422 440 359 

ALANNO Colline Pescaresi D 3.737 3.614 3377 

BOLOGNANO Maiella D 1.267 1.175 1002 

BRITTOLI Vestino D 413 343 258 

BUSSI SUL TIRINO Vestino D 2.984 2.674 2264 

CAPPELLE SUL TAVO Colline Pescaresi C 3.723 3.968 3987 

CARAMANICO TERME Colline Pescaresi D 2.117 2.027 1779 

CARPINETO DELLA NORA Vestino D 732 687 536 

CASTIGLIONE A CASAURIA Vestino D 885 885 701 

CATIGNANO Colline Pescaresi D 1.535 1.456 1227 

CEPAGATTI Colline Pescaresi C 9.080 10.581 10946 

CITTA' SANT'ANGELO Colline Pescaresi C 12.019 14.641 14795 

CIVITAQUANA Vestino D 1.387 1.331 1146 

CIVITELLA CASANOVA Vestino D 2.043 1.884 1568 

COLLECORVINO Colline Pescaresi C 5.387 6.003 5933 

CORVARA Vestino D 285 281 210 

CUGNOLI Colline Pescaresi D 1.669 1.612 1336 

ELICE Colline Pescaresi C 1.727 1.733 1616 

FARINDOLA Vestino D 1.798 1.605 1348 

LETTOMANOPPELLO Maiella D 3.076 3.036 2693 

LORETO APRUTINO Colline Pescaresi D 7.610 7.675 7140 

MANOPPELLO Maiella D 5.636 7.071 6751 

MONTEBELLO DI BERTONA Vestino D 1.112 1.025 860 

MOSCUFO Colline Pescaresi C 3.177 3.281 3091 

NOCCIANO Colline Pescaresi D 1.685 1.832 1693 

PENNE Vestino D 12.484 12.730 11165 

PESCOSANSONESCO Vestino D 556 534 461 

PIANELLA Colline Pescaresi C 7.522 8.490 8472 

PICCIANO Colline Pescaresi D 1.351 1.349 1277 

PIETRANICO Vestino D 608 517 439 

POPOLI Maiella D 5.561 5.478 4713 

ROCCAMORICE Maiella D 993 1.012 878 

ROSCIANO Colline Pescaresi D 3.105 3.725 4049 

SALLE Maiella D 304 317 268 

SANT'EUFEMIA A MAIELLA Maiella D 363 304 259 

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CIT. Maiella D 1.961 1.952 1833 
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Comune Comprensorio Zonizzazione 
Totale popolazione 

2.002 2.012 2.023 

SCAFA Maiella D 3.992 3.872 3488 

SERRAMONACESCA Maiella D 614 606 506 

SPOLTORE Colline Pescaresi C 15.423 18.791 19012 

TOCCO DA CASAURIA Maiella D 2.764 2.746 2400 

TORRE DE' PASSERI Colline Pescaresi D 3.149 3.199 2834 

TURRIVALIGNANI Maiella D 851 868 780 

VICOLI Vestino D 446 399 381 

VILLA CELIERA Vestino D 884 744 557 

TOTALE AREA GAL TERRE PESCARESI 138.437 148.493 140.388 

TOTALE PROVINCIA DI PESCARA 295.730 321.369 312.320 

TOTALE REGIONE ABRUZZO 1.262.257 1.331.671 1.269.860 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

La tendenza generale nell’arco temporale (2002 – 2023) dell’andamento della popolazione ricalca fedelmente 
quanto accade sia in area GAL che in Provincia e Regione. In tutti e tre i casi, infatti, si registra una crescita della 
popolazione residente nel periodo 2002 – 2012 che, nel decennio successivo decresce per attestarsi su valori 
comunque superiori a quelli di partenza. Relativamente alla presenza di stranieri in provincia di Pescara, la tendenza 
in crescita rispecchia fedelmente quella regionale con una crescita costante nei tre successivi decenni. 
 

Tabella 7: popolazione straniera residente in Provincia di Pescara e Regione Abruzzo. Periodo 2001-2023 

 
Incidenza della popolazione residente straniera sul totale della popolazione 

2001 2011 2023 

Totale Stranieri % Totale Stranieri % Totale Stranieri % 

Provincia di Pescara 295.481 5.884 1,99% 314.661 13.677 4,35% 312.320 16.235 5,20% 

Regione Abruzzo 1.262.392 35.556 2,82% 1.307.309 68.091 5,21% 1.269.860 80.963 6,38% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 

È evidente come, essendoci una tendenza in continua crescita della presenza di stranieri tra 2001 e 2023, il calo 
registrato nel decennio 2011 – 2023 è imputabile ai residenti italiani, probabilmente per un duplice ordine di motivi: 
l’emigrazione ed il basso tasso di natalità.  Quanto alla situazione dei singoli comuni, sono in cinque ad avere una 
crescita costante di residenti nei tre decenni, Cappelle Sul Tavo, Città Sant’Angelo, Pianella, Rosciano e Spoltore. 
Gli altri, in minima parte mantengono parzialmente invariati i numeri. Il resto dei comuni presenta numeri di 
popolazione residente in forte calo, in più casi a due cifre, soprattutto nelle aree interne D cui si accompagna un 
peggioramento degli indici di vecchiaia e dipendenza. 
 

Il territorio del GAL nel suo complesso, tra 2002 e 2023 mantiene sostanzialmente invariato il numero di residenti 
con un aumento contenuto dell’1,41%. In Provincia l’aumento è più sostenuto 5,61% a fronte di un lievissimo 
incremento (0,6%) fatto registrare dalla Regione.  
 

Considerando il Tasso di spopolamento inteso come la variazione percentuale negativa della popolazione, 
(popolazione a inizio periodo – popolazione a fine periodo) /popolazione iniziale), la successiva tabella mostra la 
situazione del territorio del GAL Terre Pescaresi raffrontato ai valori di Provincia e Regione. 
 

Tabella 8: Tasso di spopolamento in area GAL e raffronto con Provincia e Regione.  Periodo 2002-2023 

Territorio / 
popolazione 

Popolazione totale per periodo Tasso di spopolamento per periodo 

2002 2012 2023 2002-2012 2012-2023 2002-2023 

GAL Terre Pescaresi 138.437 148.493 140.388 -0,07 0,05 -0,01 

Provincia di Pescara 295.730 321.369 312.320 -0,09 0,03 -0,06 

Regione Abruzzo 1.262.257 1.331.671 1.269.860 -0,05 0,05 -0,01 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 
Per ciascuno dei tre intervalli temporali presi a riferimento, il Tasso di spopolamento è sostanzialmente in linea 
con i valori di Provincia e Regione. 
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Il rapporto percentuale di residenti over 65 sul totale della popolazione esprime il Tasso di invecchiamento della 
popolazione. La successiva tabella ne riporta i valori per area GAL, Provincia e Regione. 
 
Tabella 9: Tasso di invecchiamento della popolazione in area GAL.  Periodo 2002-2023 

Territorio / 
popolazione 

Popolazione totale per 
periodo 

Popolazione over 65 per periodo 
Tasso di invecchiamento 

della popolazione 

2002 2012 2023 2002 2012 2023 2002 2012 2023 

GAL Terre Pescaresi 138.437 148.493 140.388 28.016 30.490 33.310 20,2% 20,5% 23,7% 

Provincia di Pescara 295.730 321.369 312.320 59.065 69.024 75.431 20,0% 21,5% 24,2% 

Regione Abruzzo 1.262.257 1.331.671 1.269.860 258.407,00 288.648,00 316.355,00 20,5% 21,7% 24,9% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 

Ancora una volta i valori in tabella riferiscono della omogeneità delle tendenze dell’area GAL rispetto a Provincia 
e Regione. Valgono in merito le considerazioni appena svolte per il Tasso di spopolamento. 
L’Indice di vecchiaia (rapporto tra gli over 65 e gli under 15) risulta in costante peggioramento per tutti gli aggregati 
presi a riferimento. L’indice di dipendenza in area GAL (rapporto tra la somma degli over 65 con gli under 15 sulla 
popolazione attiva 15 – 64) diminuisce tra il 2002 ed il 2012, per poi peggiorare tra 2012 e 2022. La tendenza è 
quella di una classe di popolazione anziana in crescita nel corso degli anni come conseguenza del decremento delle 
nascite, dell’emigrazione e dell’allungamento della vita media.  
 

I dati per i due indici sono riportati nella successiva tabella con grafico. 
 

Tabella 10: Indici di vecchiaia e dipendenza della popolazione in area GAL.  Periodo 2002-2023 

Territorio / 
popolazione 

Indice di vecchiaia Indice di dipendenza 

2002 2012 2023 2002 2012 2023 

GAL Terre Pescaresi 133,5% 146,1% 188,5% 54,8% 52,9% 57,0% 

Provincia di Pescara 140,2% 156,5% 191,7% 52,0% 54,3% 58,1% 

Regione Abruzzo 145,1% 165,0% 206,1% 52,4% 53,2% 58,5% 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 
La successiva tabella approfondisce il dettaglio dei due indici, di vecchiaia e di dipendenza, articolandoli per 
Comprensorio.  
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Tabella 11: Indici di vecchiaia e dipendenza della popolazione per Sistema locale.  Periodo 2002-2023 

Area / Territorio 
Indice di vecchiaia Indice di dipendenza 

2002 2012 2023 2002 2012 2023 

Colline Pescaresi 115,7% 124,7% 160,8% 52,8% 51,5% 55,3% 

Area Maiella 154,2% 166,7% 227,7% 55,1% 52,5% 59,4% 

Area Vestina 177,3% 224,0% 301,5% 61,1% 58,7% 61,5% 

Provincia di Pescara 140,2% 156,5% 191,7% 52,0% 54,3% 58,1% 

Regione Abruzzo 145,1% 165,0% 206,1% 52,4% 53,2% 58,5% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 
L’area maggiormente in difficoltà pare essere quella del comprensorio vestino, che presenta indici di vecchiaia e 
di dipendenza superiori alle aree di riferimento comprese Provincia e Regione. Di contro il Comprensorio delle 
Colline pescaresi esprime gli indici migliori segno di una superiore vivacità economica rispetto alle altre sub aree 
GAL. 
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1.3.2 Contesto economico, ambientale, qualità della vita 
 

Facendo ricorso al dataset dei Sistemi Locali, indagine svolta dall’Istat a livello territoriale di sub area attraverso 
l’utilizzo dell’algoritmo/caratteristiche dei dati: Numero unità locali per tipologia di attività economica / 
Totale unità locali * 100.2, dopo aver ricalcolato i totali per Provincia, area GAL e per ciascun comprensorio, 
utilizzando lo stesso algoritmo, abbiamo ottenuto le successive tabelle di sintesi che ci misurano l’Indice di 
specializzazione dei territori descrivendoci la distribuzione percentuale delle unità locali di ciascun contesto 
territoriale tra le otto principali attività produttive e dei servizi (vedi tabelle 12 e 13) per gli anni 2014-2016-2018-
2020.  
 

Tabella 12: Indice di specializzazione per i principali settori industriali - anni 2014-2016-2018-2020 

  
Attività agricole manifatturiere Industria estrattiva 

2014 2016 2018 2020 2014 2016 2018 2020 
GAL Terre Pescaresi 0,42 0,52 0,51 0,57 0,08 0,16 0,14 0,17 

Colline pescaresi 0,00 0,14 0,14 0,14 0,08 0,08 0,08 0,08 

Area Maiella 0,20 0,20 0,22 0,22 0,00 0,22 0,13 0,20 

Area Vestina 0,67 0,84 0,77 0,85 0,16 0,18 0,18 0,18 

Provincia Di Pescara 0,41 1,83 1,85 1,85 1,80 6,40 6,13 5,67 

Regione Abruzzo 0,37 0,42 0,42 0,47 0,15 0,17 0,13 0,16 

  

Industria manifatturiera Costruzioni 

2014 2016 2018 2020 2014 2016 2018 2020 

GAL Terre Pescaresi 13,27 12,90 14,38 13,86 17,33 16,83 15,94 14,91 

Colline pescaresi 14,62 14,31 14,33 13,81 16,54 16,04 14,95 15,33 

Area Maiella 11,39 11,35 12,70 12,34 17,23 16,81 15,80 15,10 

Area Vestina 13,24 12,52 15,92 15,27 18,41 17,82 17,33 14,57 

Provincia Di Pescara 12,95 12,51 14,00 13,51 16,97 16,36 15,58 14,59 

Regione Abruzzo 11,86 11,73 11,58 10,76 17,21 16,60 15,43 15,03 

Fonte: nostra elaborazione su dati del Registro statistico delle imprese attive (ASIA-Imprese). Istat 
 

Gli indici e di specializzazione ci permettono di rappresentare, in forma sintetica, la concentrazione territoriale 
delle aziende nei diversi settori produttivi semplicemente confrontando il relativo dato settoriale di un 
comprensorio con quello della Regione, della Provincia e dell’area GAL. Come si vede, nel periodo le unità locali 
agricole manifatturiere (aziende che trasformano materie prima agricola in beni finiti o semilavorati), hanno fatto 
registrare una dinamica in crescita per tutti gli aggregati. Stesso discorso per quasi tutti gli indici relativi all’industria 
estrattiva. In calo gli indici del settore delle costruzioni in tutti gli aggregati territoriali. Sostanzialmente stabile il 
valore degli indici per l’industria manifatturiera. 
 

La tabella successiva analizza l’andamento del numero di unità locali nel settore dei servizi.  
 

Tabella 13: Indice di specializzazione per i principali settori industriali - anni 2014-2016-2018-2020 

  

Servizi alle imprese Servizi al consumatore 
2014 2016 2018 2020 2014 2016 2018 2020 

GAL Terre Pescaresi 20,92 21,56 22,02 25,46 19,21 19,05 19,65 17,76 

Colline pescaresi 23,08 23,80 25,57 26,82 16,96 17,61 17,98 17,53 

Area Maiella 20,76 21,34 21,40 24,95 19,82 20,32 21,56 19,82 

Area Vestina 18,36 19,00 18,18 24,25 22,60 21,09 21,45 17,63 

Provincia Di Pescara 21,57 22,09 22,72 26,01 19,18 18,94 19,62 17,81 

Regione Abruzzo 18,67 19,27 20,56 22,57 19,65 20,23 20,75 20,34 

  

Servizi sociali Servizi tradizionali 
2014 2016 2018 2020 2014 2016 2018 2020 

GAL Terre Pescaresi 5,57 5,95 5,95 6,29 23,21 23,02 21,41 20,97 
Colline pescaresi 5,32 5,63 6,06 5,38 23,93 23,10 21,62 21,52 
Area Maiella 6,77 6,88 6,91 6,67 23,75 22,78 21,23 21,00 
Area Vestina 4,80 5,53 4,97 7,08 21,83 23,12 21,29 20,27 
Provincia Di Pescara 5,66 6,00 6,06 6,40 23,19 22,83 21,40 20,96 

Regione Abruzzo 5,88 6,03 6,28 6,56 26,21 25,54 24,84 24,10 

Fonte: nostra elaborazione su dati del Registro statistico delle imprese attive (ASIA-Imprese). Istat 
Gli indici del settore dei servizi alle imprese manifestano una tendenza al rialzo per tutti gli aggregati. Gli indici del 

 
2 La classificazione per tipologia riprende la classificazione utilizzata nell'analisi dei distretti industriali 2011 (cfr. Istat, I distretti industriali 2011, p. 73. il 
volume è reperibile all'indirizzo: https://www.istat.it/it/archivio/150320) 
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settore dei servizi al consumatore vedono un calo in area GAL, comprensorio Vestino e Provincia. Per i servizi 
sociali si registrano numeri degli indici in crescita per tutti gli aggregati territoriali.  
Gli indici del settore dei servizi tradizionali vedono un numero di unità locali in diminuzione dappertutto. 
 

Grafico 1: rappresentazione grafica dei valori di incidenza sull’economia locale di industria e servizi nel 2020 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 

La rappresentazione grafica della precedente tabella focalizzata sull’area GAL e sui suoi comprensori riferita al 
2020, ci fornisce una chiara informazione di come, tra le otto categorie di attività evidenziate siano quelle dei 
servizi, principalmente alle imprese e meno per i servizi sociali, quelle che rappresentano il motore dell’economia, 
perché qui si concentra il maggior numero di unità locali esistenti sul territorio del GAL. 
 

Per approfondire ulteriormente l’analisi riguardo ai settori dell’industria e dei servizi, è possibile pesarne 
l’importanza ricorrendo ad una fotografia scattata dall’Istat nel 2017 e mettere a confronto numero di unità locali 
per settore (specializzazione) con i dati di valore aggiunto e fatturato realizzati nell’ambito di industria e servizi.  
 

Ovviamente non possiamo non sottolineare come nel periodo successivo al 2017 la pandemia abbia 
sostanzialmente bloccato parte delle attività economiche e rallentato tutte le altre provocando un vero 
stravolgimento generale ulteriormente amplificato dalle conseguenze provocate dalla successiva guerra tra Russia 
e Ucraina. Ciò nonostante possiamo immaginare come tali fattori non abbiano potuto stravolgere la distribuzione 
di fatturato e valore aggiunto realizzato nell’ambito delle varie attività dell’industria e dei servizi.  
 

Tabella 14: industria e servizi – risultati raggiunti nell’industria e nei servizi. Anno 2017 

Ambito di riferimento 

Industria 

Valore aggiunto 
(valori in euro) 

Fatturato 
(valori in euro) 

Unità 
locali 

Numero 
Addetti 

Numero 
Dipendenti 

Provincia di Pescara 1.157.557.505,00 4.050.983.229,00 5.122 21.562,21 16.715,12 

GAL Terre pescaresi 693.290.756,00 2.423.242.753,00 3.976 15407,11 11708,91 

Colline pescaresi 379.703.175,00 1.214.597.273,00 1.761 7683,27 5994,5 

Area Maiella 144.155.583,00 490.570.891,00 888 3651,64 2793,78 

Area Vestina 169.431.998,00 718.074.589,00 1.327 4072,2 2920,63 

Ambito di riferimento 

Servizi 

Valore aggiunto 
(valori in euro) 

Fatturato 
(valori in euro) 

Unità 
locali 

Numero 
Addetti 

Numero 
Dipendenti 

Provincia di Pescara 1.937.276.022,00 6.674.383.168,00 24.046 60.516,06 36.868,33 

GAL Terre pescaresi 1.849.074.903,00 6.352.296.904,00 22.170 56.622,96 34.852,63 

Colline pescaresi 346.997.628,00 1.448.622.269,00 3.162 9.102,72 5.950,58 

Area Maiella 890.613.845,00 2.673.991.923,00 8.920 24.428,71 15.902,60 

Area Vestina 611.463.430,00 2.229.682.712,00 10.088 23.091,53 12.999,45 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
Il territorio del GAL Terre Pescaresi, con i suoi 140.388 residenti, il 45% circa di quelli della provincia di Pescara 
(312.320), presenta cifre di valore aggiunto (59,9%) e fatturato (59,8%) per il settore industriale che dimostrano 
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una condizione di forza rispetto all’economia provinciale. Sempre con riferimento al valore aggiunto e fatturato 
nel settore servizi, la forza dimostrata dall’area GAL nei confronti del sistema provinciale è ancora maggiore 
esprimendo un valore aggiunto superiore al 95% in entrambi i casi.  Stesso discorso per il numero di unità locali 
(77,6%) e degli addetti dell’industria (71,5%) e delle unità locali (92,2%) e degli addetti (93,6%) nel settore dei 
servizi. 
 

Riguardo alla situazione interna al territorio, risultati dei sistemi locali rapportati al valor dell’area GAL, la 
successiva tabella fa il punto sulle situazioni di dettaglio espresse in termini percentuali. 
 

Tabella 15: industria e servizi – risultati raggiunti nell’industria e nei servizi. Valori percentuali anno 2017 

Ambito di riferimento 

Industria 

Valore aggiunto 
% su Area GAL 

Fatturato 
% su Area GAL 

Unità locali 
% su Area 

GAL 

Numero 
Addetti % 

su Area 
GAL 

Numero 
Dipendenti % 
su Area GAL 

Colline pescaresi 54,8% 50,1% 44,3% 49,9% 51,2% 

Area Maiella 20,8% 20,2% 22,3% 23,7% 23,9% 

Area Vestina 24,4% 29,6% 33,4% 26,4% 24,9% 

Ambito di riferimento 

Servizi 

Valore aggiunto 
% su Area GAL 

Fatturato 
% su Area GAL 

Unità locali 
% su Area 

GAL 

Numero 
Addetti % 

su Area 
GAL 

Numero 
Dipendenti % 
su Area GAL 

Colline pescaresi 18,8% 22,8% 14,3% 16,1% 17,1% 

Area Maiella 48,2% 42,1% 40,2% 43,1% 45,6% 

Area Vestina 33,1% 35,1% 45,5% 40,8% 37,3% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 

Con riferimento all’industria, Il comprensorio delle Colline pescaresi esprime tutta la sua forza con importi di 
valore aggiunto, fatturato, numero di unità locali, addetti e dipendenti intorno o superiori al 50% dei valori riferiti 
all’area GAL. Diversa si presenta la situazione nel settore dei servizi dove la parte del leone la fa l’area Maiella con 
valori tutti superiori al 40%.   
 

Quanto al fenomeno della disoccupazione, in assenza di dati comunali e con riferimento al valore provinciale in 
raffronto con quello nazionale e regionale, la successiva tabella mostra l’andamento nel periodo 2018 – 2022 del 
tasso di disoccupazione evidenziando la difficoltà del mercato del lavoro per le donne che in tutti e cinque gli anni 
presi a riferimento evidenziano un dato superiore al valore regionale e nazionale. Altalenante negli anni il tasso di 
disoccupazione provinciale riferito ai lavoratori maschi. 
 

Tabella 16: andamento del tasso di disoccupazione 2018 – 2022 per sesso e totale. Dati provinciali 

Periodo 2018 2019 2020 2021 2022 

Sesso Mas. Fem. Totale Mas. Fem. Totale Mas. Fem. Totale Mas. Fem. Totale Mas. Fem. Totale 

Italia 
9,9  11,9  10,8  9,3  11,2  10,1  8,8  10,5  9,5  8,9  10,8  9,7  7,3  9,5  8,2  

Abruzzo 
8,3  14,9  11,0  9,7  13,7  11,4  7,7  13,0  9,9  7,6  12,4  9,6  7,0  13,2  9,6  

Pescara 9,0  16,3  12,0  10,8  14,0  12,2  7,5  13,4  9,9  9,3  14,4  11,5  6,4  17,6  11,3  

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
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1.3.3 Agricoltura allevamento ed attività di trasformazione agricola 
 
Come già abbiamo ricordato, tra febbraio e aprile 2023 è stata svolta un’indagine/studio per approfondire la 
visione strategica di sviluppo del territorio del GAL Terre Pescaresi proprio in previsione dell’attività di 
riprogettazione della SSL. La ricerca è stata realizzata attraverso la somministrazione di interviste strutturate ai 
sindaci del territorio ed ai referenti dei progetti di filiera corta e club di prodotto. Relativamente al sistema agricolo 
del territorio, riportiamo di seguito le questioni più importanti emerse. 
 
Tra le difficoltà rilevate dai primi cittadini intervistati, relativamente alla produzione agricola, viene segnalato 
innanzitutto un problema contingente e comune: il forte incremento dei costi dell’energia, delle materie prime e 
dei concimi che impattano gravemente su bilanci aziendali già al limite nelle aziende più marginali del settore che, 
di conseguenza, rischiano seriamente di chiudere. Nelle stesse imprese si manifesta un grave problema di assenza 
di ricambio generazionale che finisce per favorire ancora di più la decisione di chiudere abbandonando l’attività. Il 
problema legato al subentro o all’avvio di nuove aziende gestite da giovani, si evidenzia anche dove, come a 
Farindola, nonostante la possibilità di produrre il rinomato pecorino locale capace di garantire ricavi sicuri, ciò non 
è sufficiente a favorire l’ingresso di giovani produttori. Questo testimonia di difficoltà non limitate ai soli costi ma 
anche alla presenza di altri fattori strutturali negativi. Torna infatti decisa la denuncia legata alle difficoltà legate 
alla viabilità di accesso ai centri del comprensorio nonché al pessimo stato della viabilità agricola interpoderale che 
spesso impedisce o limita la percorrenza ai mezzi di produzione (camion, mietitrebbia ecc.) 
 
Torna anche qui il problema connesso con la presenza di animali selvatici che devastano le coltivazioni 
scoraggiando le semine. Questo nonostante i risarcimenti del Parco, purtroppo limitati e liquidati con grave ritardo. 
Si registrano casi di aziende che non riescono a vendere ciò che producono. Le difficoltà di accesso al mercato 
finiscono per mettere a rischio la sopravvivenza di produzioni locali di pregio, come accade per il moscatello di 
Castiglione a Casauria che va man mano scomparendo. 
 
Un punto di forza dell’agricoltura locale è senz’altro rappresentato dalle produzioni olivicole e vitivinicole. Del 
resto tale produzione ha origini ataviche come è dimostrato dalla presenza a Pietranico di antiche vasche in pietra, 
risalenti al periodo medioevale, scavate direttamente nelle rocce emergenti dalla terra e utilizzate un tempo per la 
vinificazione. All’interno delle vasche l’uva veniva pigiata e torchiata utilizzando un rudimentale torchio a trave. 
Le produzioni di olio, in taluni casi, hanno assunto valori importanti sia in termini produttivi che di 
commercializzazione all’esterno del comprensorio. 
 
Sul territorio si continua a lavorare in alpeggio con il sistema delle fide pascoli (Carpineto della Nora). Ciò favorisce 
la produzione di un latte di qualità da cui si producono formaggi. Il prodotto locale più importante e ricercato resta 
il formaggio pecorino con in testa il rinomato “Pecorino di Farindola” insieme al formaggio caprino. Questo prodotto 
di eccellenza, tuttavia, per ragioni di scarsità di produzione, resta confinato nell’ambito dell’autoconsumo o del 
ristretto mercato locale. Insieme alla raccolta dei tartufi, è in espansione anche la produzione di mieli e conserve 
spesso collegate ad attività agrituristiche. Buona anche la produzione di cereali e patate. Si va sviluppando un 
mercato a km 0 cui attingono sempre più spesso alcuni ristoranti del territorio. 
 
Arrivando all’esame del settore primario attraverso i dati dell’Istat, rileviamo come di recente l’Istituto abbia avviato 
la pubblicazione dei dati sui primi risultati del 7° Censimento generale dell’Agricoltura. Purtroppo non si è arrestata 
la tendenza alla diminuzione del peso dell’agricoltura nel contesto locale ancora più accentuata che in quello 
regionale. Nel territorio GAL sono le colture di olivo e cereali le più diffuse insieme alle foraggere avvicendate ed 
in minor misura la vite che tuttavia origina eccellenti produzioni vinicole ad elevato valore aggiunto. Tuttavia lo 
sviluppo sempre maggiore della multifunzionalità nelle imprese, per difendersi dalla marginalizzazione cui spesso 
le costringe il mercato, sta indirizzando le aziende agricole verso forme più complesse ed articolate dal punto di 
vista produttivo 
Questo è un altro fenomeno importante sul quale si articola la SSL  2023-2027. 
 
  

https://www.istat.it/it/archivio/272404
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Tabella 17: utilizzazione del terreno per ubicazione delle unità agricole. Superficie in ettari. Anno 2010 

Utilizzazione 
dei terreni 
dell'unità 
agricola 

superficie 
totale (sat) 

superficie totale (sat) 

superficie 
agricola 
utilizzata 

(sau) 

superficie agricola utilizzata (sau) 
arboricoltura 

da legno 
annessa ad 

aziende 
agricole 

boschi 
annessi ad 

aziende 
agricole 

superficie 
agricola 

non 
utilizzata 

e altra 
superficie 

seminativi vite 

coltivazioni 
legnose 
agrarie, 
escluso 

vite 

orti 
familiari  

prati 
permanenti 

e pascoli 

GAL Terre 
Pescaresi 

69.104,34 53.399,42 29.275,35 3.276,40 12.219,85 526,90 8.100,92 395,90 9.321,94 5.987,08 

Provincia di 
Pescara 

70.340,99 54.473,89 29.692,08 3.373,33 12.747,56 547,51 8.113,41 397,20 9.359,59 6.110,31 

Abruzzo 688.927,66 454.362,13 180.998,92 32.499,61 47.941,03 2.424,61 190.497,96 2.516,58 176.227,84 55.821,11 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 

Analizzando le serie storiche, in area Leader si riscontra una forte contrazione di SAT e SAU nell’ordine del — 
26,75% per la SAT e del — 18.31 % della SAU nell'arco temporale che va dal 1982 al 2010, sintomo di un 
costante fenomeno di abbandono dell’attività primaria. La Superficie utilizzata è il 77,27 della SAT in linea con 
il dato provinciale e leggermente superiore a quello regionale. Le percentuali di SAU per le varie coltivazioni, vite 
e orti familiari sono in linea con i valori provinciali e regionali. Molto più intenso in area leader e Provincia 
l’utilizzo della superficie dedicata ai seminativi rispetto al dato regionale. Di contro la percentuale di prati 
permanenti e pascoli sulla SAU è molto ridotta (circa il 15%) rispetto a quanto si rileva sul territorio regionale 
nel suo complesso (42%). Tutto ciò è indice di un forte sviluppo dell’agricoltura nelle zone più vocate. 
Diversamente si registra una diffusa presenza in alta collina e montagna di un valore molto contenuto degli 
“alpeggi” che testimoniano il continuo stato di desertificazione agricola e pastorale del territorio a tutto vantaggio 
della diffusione delle aree boscate. 

 
La successiva tabella riporta il numero delle aziende agricole presenti sul territorio del GAL in raffronto ai numeri 
provinciali e regionali nel periodo 1982 – 2010.  
 
Tabella 18: Aziende con coltivazioni: serie storica 

Anno 1982 1990 2000 2010 

GAL Terre Pescaresi 16.529 15.370 13.547 11.644 

Provincia di Pescara 17.788 16.418 14.442 12.210 

Regione Abruzzo 113.543 101.002 76.585 66.753 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 
Alla contrazione di SAU già evidenziata, si aggiunge un vistoso calo del numero di aziende agricole sul territorio 
del GAL come in provincia di Pescara ed in Regione dove il fenomeno risulta ancora più accentuato. Tutto lascia 
intendere come la tendenza rilevata dal 1982 al 2010 non si sia nel frattempo arrestata. La stragrande maggioranza 
delle aziende è a conduzione diretta del coltivatore.  
 
Tabella 19: numero di conduttori per classe di età: incidenza di ogni classe di età sul totale. Anno 2010 

Territorio di riferimento 
Fino a 39 anni su 

totale % 

40-59 anni su 

totale % 

60 ed oltre sul 

totale % 

Area Leader 7,25 39,79 52,96 

Provincia di Pescara 7,11 39,24 53,65 

Regione Abruzzo 7,16 40,13 52,71 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 
  

http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Con riferimento all’età dei conduttori al 2010, in coincidenza con il censimento generale dell’agricoltura, più della 
metà risultava ultra sessantenne mentre le nuove generazioni rappresentavano appena il 7,35% del totale. In 
ragione della tendenza in corso da decenni, si può immaginare come a distanza di quasi tre lustri questi indicatori 
di marginalizzazione del settore siano andati a peggiorare. 
 
Nonostante la forte diminuzione dei numeri delle aziende con allevamenti verificatisi tra il 1982 ed il 2010, 
tendenza che non si è certamente arrestata nel frattempo (vedi Tab.20), l’allevamento rappresenta una parte 
importante dell’attività primaria sul territorio grazie alla quale si vanno sviluppando interessanti iniziative di 
trasformazione in laboratori aziendali legate soprattutto ai latticini, all’olio confezionato ma anche a carne ed 
insaccati. Queste produzioni di eccellenza e di nicchia sono sovente commercializzate direttamente dai produttori 
trasformatori in negozi aziendali. 
 
Tabella 20: aziende con allevamenti: serie storica 

Anno 1982 1990 2000 2010 

GAL Terre Pescaresi 6.517 5.216 3.271 1.267 

Provincia di Pescara 6.938 5.456 3.396 1.335 

Regione Abruzzo 44.660 33.152 19.802 7.767 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 
La tabella 21 riporta la consistenza, al 2010, delle unità locali agricole dedite all’allevamento per diverse tipologie 
di animali.   
 
Tabella 21: consistenza degli allevamenti per ubicazione delle unità agricole. Anno 2010 

Tipo di allevamento Territorio 
totale bovini 

e bufalini 
totale 
suini 

totale 
ovini e 
caprini 

totale 
avicoli 

equini, struzzi, 
conigli, api e altri 

allevamenti 

GAL Terre pescaresi 730 298 628 288 301 

Provincia di Pescara 732 300 635 295 309 

Regione Abruzzo 3.430 1.451 2.920 1.129 2.138 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 
Come è facilmente rilevabile, i dati della tabella 21 dimostrano inequivocabilmente come la quasi totalità delle unità 
locali dedite all’allevamento presenti in provincia risiedano in area GAL. Quanto al rapporto con il dato regionale, 
le prime tre categorie di animali allevati si attesta sul 20% del valore regionale mentre gli avicoli rappresentano il 
26,1% e l’ultima categoria, equini, struzzi, conigli, api e altri allevamenti, il 14,5%. Se si esclude l'allevamento di 
avicoli, esercitato con modalità industriali per la maggior parte del numero di capi, la quota più alta di reddito 
prodotto in agricoltura deriva da olivicoltura e viticoltura, settori dove sono presenti numerose produzioni 
certificate. Questi 2 settori, insieme, rappresentano il 45% del reddito prodotto in agricoltura.  
 
Nella successiva tabella sono riportati alcuni dati ed informazioni relative alla produzione del D.O.P. Aprutino 
Pescarese per gli anni dal 2010 al 2014 
 
Tabella 21 - Volumi di produzione D.O.P. Aprutino Pescarese: serie storica 2010 – 2014 

Campagna Produzione di olio certificato Produzione di olio autorizzato al 
confezionamento 

2010 297.107 73.198,40 

2011 219.145 74.60455 

2012 138.374 68287,00 

2013 148.137 78313,15 

2014  13.506,25 

Fonte: Organismo di Controllo — CCIAA di Chieti 
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1.3.4 Produzioni di qualità e prodotti agroalimentari tradizionali  
 
Relativamente alle produzioni di qualità, il grafico successivo mostra la situazione del settore in area GAL 
raffrontato a Provincia e Regione con riguardo alle aziende con prodotti di qualità. 
  
Grafico 2: aziende produttrici di prodotti di qualità – anni 2016/2017 

 
 
 
Pur tenendo presente di come il riferimento temporale sia circoscritto a soli due anni, oltretutto consecutivi, è 
interessante notare il valore in crescita fatto registrare per tutti i riferimenti geografici dalle aziende che producono 
prodotti di qualità. Ciò è senz’altro sintomo di un crescente favore riservato dall’opinione pubblica e dal mercato 
riguardo a tali tipi di produzione. 
 
Per quanto riguarda i “Prodotti agroalimentari tradizionali” presenti nell’elenco regionale dell’Abruzzo, sono presenti 
in area GAL quelli riportati nella successiva tabella. 
 
Tabella 22: principali prodotti agroalimentari tradizionali in area GAL 

CATEGORIA DEL 
PRODOTTO 

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO 

BEVANDE ALCOLICHE, 
DISTILLATI E LIQUORI 

Mosto cotto 

Vino cotto 

Centerbe 

FORMAGGI 

Cacio di vacca bianca, Caciotta di vacca 

Caprino abruzzese, Formaggi caprini abruzzesi 

Formaggi e ricotta di stazzo 

Pecorino di Farindola 

Scamorza abruzzese 

Giuncata abruzzese  

CARNI (E FRATTAGLIE) 
FRESCHE E LORO 
PREPARAZIONE 

Arrosticini 

Lonza 

Salsicce 

PRODOTTI VEGETALI ALLO 
STATO NATURALE O 
TRASFORMATI 

Tondino del Tavo, Fagiolo di Loreto Aprutino 

Farro d’Abruzzo 

Pomodoro a pera 

Tartufi d’Abruzzo 

Solina 

Olive intosso  

PASTE FRESCHE E Maccheroni alla molinara, alla mugnaia 

2016 Totale aziende 
prodotti di qualità; GAL 

Terre Pescaresi; 565

2016 Totale aziende 
prodotti di qualità; 

Provincia di Pescara; 
565

2016 Totale aziende 
prodotti di qualità; 

Regione Abruzzo; 1.483
2017 Totale aziende 

prodotti di qualità; GAL 
Terre Pescaresi; 621

2017 Totale aziende 
prodotti di qualità; 

Provincia di Pescara; 
621

2017 Totale aziende 
prodotti di qualità; 

Regione Abruzzo; 1.617
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CATEGORIA DEL 
PRODOTTO 

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO 

PRODOTTI DELLA 
PANETTERIA, DELLA  
BISCOTTERIA, DELLA 
PASTICCERIA E DELLA 
CONFETTERIA 

Maccheroni alla molinara, alla mugnaia 

Maccheroni alla chitarra 

Pizza scime, Pizza scive, Pizza ascima, Pizza azzima 

Pizza con le sfrigole, Zuffricul 
Sgaiozzi 
Torcinelli, Turcinil 
Rimpizza 

Cumbriziun’  

PRODOTTI DELLA 
GASTRONOMIA 

Trippa alla pennese 

Taijarille fasciule e coteche 

Fracchiata  

Pasta fatta in casa al ragù di papera  

Tjella o ciabbotta (o ciabbott)  

PRODOTTI DI ORIGINE 
ANIMALE (MIELE, 
PRODOTTI LATTIERO 
CASEARI DI VARIO TIPO  
ESCLUSO IL BURRO) 

Miele d’Abruzzo 

Fonte: Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 
238 – Elenco regionale abruzzese 
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1.3.5 Attività di filiera e prodotto 
 
Constatata la necessità di migliorare i processi di produzione anche attraverso l’innovazione e aumentare i servizi 
di multifunzionalità da veicolare a clienti/turisti/residenti, creare ed attivare strumenti per la creazione e la 
operatività di reti intra filiera ed inter filiere, al fine di impattare il potenziale di consumatori/turisti che aumentano 
di gran lunga le opportunità di vendita prodotti, con il PSL 2014 – 2022 la Strategia del GAL, incardinata 
sull’approccio collettivo e collaborativo, ha promosso progetti condivisi sviluppati da attori locali riuniti in una 
formula definita “Filiera corta e Comunità di prodotto e territorio” e consistenti in partenariati/reti di settore, 
prodotto, filiera, territorio con l’obiettivo di rafforzare i rapporti esistenti consentendo nuove forme di 
collaborazione. 
 
Nell’ambito della filiera corta è stato attivato ed è ormai in corso di completamento il progetto Mercato contadino delle 
Terre Pescaresi, struttura comune realizzata a Pescara che ha favorito la creazione di una rete di produttori locali e si 
sta preoccupando della valorizzazione dell'immagine dei prodotti. All'interno degli spazi del mercato contadino 
sono stati attivati laboratori di narrazione e degustazione dei prodotti che hanno registrato un'ottima 
partecipazione. 
 
Quanto alle Comunità di prodotto e territorio sono stati attivati i seguenti progetti: 
1. I millefiori della Maiella grazie al quale sono state realizzate aree di fecondazione delle api dove sono stati 

stanziati i nuclei per la riproduzione. L’intervento si è beneficiato dell’assistenza di uno dei massimi esperti 
del settore che ha tenuto interessantissimi seminari di approfondimento tecnico ai quali hanno partecipato 
direttamente i produttori.   

2. In vino Lauretum si è posto l'obiettivo di realizzare un'indagine che evidenziasse storia e identità vitivinicola del 
territorio di Loreto Aprutino dove è stato svolto uno studio di zonazione affidato all'Università di Bologna. 
Lo studio ha favorito la caratterizzazione del terroir delle sette colline di Loreto Aprutino dal punto di vista 
vitivinicolo e del microclima attraverso carotaggi ed esami del terreno e, grazie all'installazione di sette stazioni 
per la rilevazione dei dati climatici. In aggiunta sono state svolte ricerche sul lato storico ed agricolo culturale.  

3. La dritta delle Terre pescaresi ha previsto di attivare, in collaborazione con gli istituti scolastici, veri e propri corsi 
extra curriculari indirizzati agli studenti e con l'obiettivo dichiarato di far crescere e rafforzare una maggiore 
consapevolezza sulla qualità degli oli EVO monovarietali e delle loro proprietà salutistiche. È stato realizzato 
un tool didattico nella forma di cartone animato. Il progetto ha previsto anche lo svolgimento di un'attività 
di formazione rivolta ai produttori. È in agenda la realizzazione di un presidio Slow Food della Dritta delle 
Terre pescaresi.   

4. Il Pecorino di Farindola, per risolvere il problema legato alla difficoltà di raggiungimento delle aziende del 
gruppo, è stato fatto ricorso alla geolocalizzazione delle aziende rese disponibili a tutti attraverso l’utilizzo di 
un semplice smartphone. È stata poi svolta un'azione di comunicazione e visibilità del prodotto, invitando i 
clienti a visitare direttamente le aziende, pur nella piena coscienza del fatto che la produzione è e rimane 
limitata. Per ciascuna delle aziende partecipanti è stato realizzato un filmato di presentazione e si è provveduto 
a dotarle di nuove insegne.  

5. Il fagiolo tondino del Tavo L'attività svolta finora ha visto la realizzazione del sito web e di un video documentario. 
È stato individuato uno specifico percorso turistico legato al Tondino del Tavo mentre è in corso di 
realizzazione la carta dei servizi 

6. La Toccolana Con il progetto è stata realizzata un'attività di aggiornamento professionale dei produttori che si 
è riverberata positivamente sulla crescita della qualità del prodotto. 

 
Gli interventi brevemente descritti hanno consentito, oltre alla realizzazione delle specifiche azioni dei progetti, il 
rafforzamento della collaborazione e l’affermazione di un senso di appartenenza che diventa elemento su cui fare 
leva per le future attività del GAL.  
Oltretutto, l’attività svolta con questi interventi, risulta perfettamente coerente con gli Obiettivi Generali 1 
(promuovere un settore agricolo resiliente, intelligente, competitivo e diversificato che garantisca sicurezza 
alimentare a lungo termine) e 3 (rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali) e con gli Obiettivi Specifici 
1-2-3-6-7-8 e 9 del CSR Abruzzo.  
L’aver saputo anticipare le tendenze evolutive del prossimo periodo di programmazione ci rassicura ulteriormente 

sulla scelta strategica di procedere sullo stesso percorso anche in futuro. 
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1.3.6 Forestazione 

Caratterizzano l’area GAL importanti ecosistemi forestali che, grazie alla particolare collocazione biogeografica, 

risultano particolarmente ricchi e variegati. Nonostante la forte pressione antropica, è ancora possibile ammirare 

boschi maturi, maestosi, vetusti. In quest'ottica la Strategia Forestale Nazionale incentiverà la tutela e l'uso 

consapevole e responsabile delle risorse naturali, con il coinvolgimento di tutti, in azioni orientate dai criteri della 

sostenibilità, della collaborazione e dell'unità di azione, per avere foreste estese e resilienti, ricche di biodiversità, 

capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, 

sociali ed economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e per le prossime generazioni. 

La superficie forestale in area Leader rappresenta il 30% circa del totale e copre la parte più interna e montana del 
territorio. 
 
Tabella 23 - Superficie territoriale boscata 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Istat – Censimento dell’agricoltura 2010 
 
La risorsa naturalistica e paesaggistica risulta largamente prevalente nell’ambito delle caratteristiche territoriali del 
GAL. le zone urbanizzate occupano il 5% del territorio (localizzate principalmente nell’area di collina e pianura), 
le aree agricole il 75% della superficie territoriale (localizzate principalmente nelle arre di collina, pianura e 
pedemontane), le aree naturali boscate e ambienti semi naturali il 20% del territorio (localizzate principalmente 
nelle aree montane).  
Le figure che seguono evidenziano peculiarità e criticità del sistema ambientale 

COMUNE
Superficie 

totale (HA)

Superficie 

forestale %

Bosco 

(HA)

Superficie non 

boscata (HA)

Alberi 

(HA)

Piantaggioni 

(HA)

Totale 

superficie 

forestale
    Abbateggio 1540,00 50,58 641,91 112,8 24,19 0 778,90

    Alanno 3253,00 13,17 212,56 16,37 199,65 0 428,58

    Bolognano 1696,00 30,71 372,63 33,97 114,22 0 520,82

    Bri ttol i 1599,00 54,69 565,52 219,76 89,17 0 874,45

    Buss i  sul  Ti rino 2591,00 60,38 1249,56 214,79 100,16 0 1.564,51

    Cappel le sul  Tavo 541,00 3,09 16,71 0 0 0 16,71

    Caramanico Terme 8499,00 52,26 3876,93 430,21 134,39 0 4.441,53

    Carpineto del la  Nora 2408,00 54,68 1200,22 66,52 50,01 0 1.316,75

    Castigl ione a  Casauria 1657,00 58,04 653,07 223,08 85,64 0 961,79

    Catignano 1703,00 11,06 61,15 22,91 104,28 0 188,34

    Cepagatti 3082,00 10,35 177,07 21,32 120,51 0 318,90

    Ci ttà  Sant'Angelo 6202,00 9,84 291,86 169,15 149,08 0 610,09

    Civi taquana 2188,00 15,58 188,09 95,65 57,22 0 340,96

    Civi tel la  Casanova 3110,00 30,75 771,96 88,92 95,45 0 956,33

    Col lecorvino 3199,00 7,89 171,72 12,07 68,51 0 252,30

    Corvara 1373,00 40,16 448,05 76,93 26,36 0 551,34

    Cugnol i 1596,00 14,73 133,13 26,04 75,99 0 235,16

    El ice 1431,00 19,63 115,37 88,44 77,05 0 280,86

    Farindola 4547,00 58,06 2561,15 43,44 35,3 0 2.639,89

    Lettomanoppel lo 1507,00 45,77 618,36 49,4 21,99 0 689,75

    Loreto Aprutino 5950,00 10,78 360,42 32,57 248,51 0 641,50

    Manoppel lo 3926,00 25,19 709,05 100,25 179,76 0 989,06

    Montebel lo di  Bertona 2150,00 40,80 759,21 55,62 37,99 24,35 877,17

    Moscufo 2026,00 10,99 88,86 18,19 102,45 13,21 222,71

    Nocciano 1376,00 1,91 0 0 26,31 0 26,31

    Penne 9120,00 16,85 1169,36 94,61 226,71 46,02 1.536,70

    Pescosansonesco 1835,00 65,14 911,72 218,41 65,14 0 1.195,27

    Pianel la 4705,00 4,30 28,01 22,84 151,25 0 202,10

    Picciano 756,00 25,48 162,51 21,7 8,43 0 192,64

    Pietranico 1477,00 26,91 222,23 118,02 57,21 0 397,46

    Popol i 3504,00 51,81 1283,81 469,22 62,26 0 1.815,29

    Roccamorice 2506,00 46,56 1111,96 7,15 47,57 0 1.166,68

    Rosciano 2779,00 11,93 302,55 3,18 25,68 0 331,41

    Sa l le 2180,00 51,40 975,91 144,57 0 0 1.120,48

    San Valentino in Abruzzo 

Ci teriore
4042,00

40,88 1482,54 109,77 59,91 0
1.652,22

    Sant'Eufemia  a  Maiel la 1640,00 36,09 411,56 37,44 142,94 0 591,94

    Scafa 1034,00 26,53 195,99 3,31 75,05 0 274,35

    Serramonacesca 2389,00 63,09 1298,56 159,97 48,63 0 1.507,16

    Spoltore 3701,00 8,04 122,31 0 164,39 10,7 297,40

    Tocco da  Casauria 2967,00 58,88 1430,17 234,68 82,01 0 1.746,86

    Torre de' Passeri 592,00 25,79 50,93 4,71 97,02 0 152,66

    Turriva l ignani 611,00 43,46 181,77 75,74 8,03 0 265,54

    Vicol i 933,00 44,89 331,62 20,59 66,64 0 418,85

    Vi l la  Cel iera 1318,00 46,42 500,26 43,21 68,33 0 611,80

Area Leader 117.239,00 30,88 28.418,33 4.007,52 3.681,39 94,28 36.201,52

Provinciadi Pescara 123.032,00 59,41 28.578,18 4.032,90 3.841,44 94,28 73.093,34

Regione Abruzzo 1.083.184,00 37,96 348.888,64 27.005,23 33.904,95 1.359,24 411.158,06
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Figura 1 - Carta del Valore ecologico 

 
Figura 2 - Parchi, riserve, aree di particolare interesse vegetazionale 
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Figura 3 - Carta degli Habitat 

 

1.3.7 Turismo 
 
Per analizzare il settore del turismo nell’Ambito territoriale SSL di interesse, si è fatto riferimento ai dati relativi 
alla consistenza ricettiva e ai flussi turistici registrati negli anni 2021 e 2022 per l’Ambito Area Pescarese oggetto 
della SSL del GAL Terre Pescaresi. Qui di seguito in alcuni casi i dati del biennio, in altri casi dei confronti con i 
dati regionali per inquadrare particolari alcuni aspetti. Tutti i dati sono stati reperiti presso l’Ufficio Statistiche del 
Dipartimento Turismo della Regione Abruzzo e sono quelli ufficialmente raccolti attraverso il sistema 
SITRA/ROSS100 in uso presso il Dipartimento per la raccolta dei dati Istat delegata alle Regioni ed alle Province 
Autonome. 
 
Consistenza. 
La misurazione della consistenza prevede di raccogliere ed esaminare i dati relativi alla potenzialità ricettiva e la 
sua conformazione in termini di esercizi, camere, letti e bagni. 
 
Tabella 24: Consistenza Ambito SSL GAL Terre Pescaresi - anno 2022. 

Tipologia Strutture Esercizi Camere Letti Bagni 

Strutture alberghiere 88 3967 8340 3964 

Strutture Extra alberghiere 503 2009 4583 1581 

Totali 591 5976 12923 5545 

Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 
Tabella 25: Consistenza Abruzzo - anno 2022. 

Tipologia Strutture Esercizi Camere Letti Bagni 

Strutture alberghiere 773 24874 50438 24581 

Strutture Extra alberghiere 2694 23300 67791 13661 

Totali 3467 48174 118229 38242 

Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 
Nel 2022 sono presenti nell’area del GAL 591 esercizi ricettivi, 88 alberghi e ben 503 strutture extra alberghiere, 
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per un totale di 5.976 camere e 12.923 posti letto, mediamente più di due posti letto per ogni camera, diffusi 
sull’intero territorio del GAL. In questo territorio, per appartenenza all’Ambito Territoriale SSL, vengono 
computati anche i dati relativi a Pescara e Montesilvano che pertanto, nella media rappresentano soprattutto una 
offerta alberghiera con numerosi posti letto per struttura e dislocata lungo la costa, a cui si contrappone un 
importante sistema diffuso di ospitalità minore o extra alberghiera presente nei tantissimi borghi ricompresi 
nell’area GAL. 
 
In riferimento ai dati intera regione, questo ambito annovera poco più del 10% delle strutture ricettive, delle camere 
e dei posti letto regionali ufficialmente censiti per finalità turistiche. Questo numero è destinato a salire con la 
messa a sistema della ricettività gestita in forma non imprenditoriale. 
 
Tabella 26: Consistenza Ambito SSL GAL Terre Pescaresi - anno 2021. 

Tipologia Strutture Esercizi Camere Letti Bagni 

Strutture alberghiere 88 3967 8340 3963 

Strutture Extra alberghiere 490 1938 4392 1534 

Totali 578 5905 12732 5497 

Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 
 
Tabella 27: Consistenza Abruzzo anno 2021. 

Tipologia Strutture Esercizi Camere Letti Bagni 

Strutture alberghiere 777 24839 50333 24541 

Strutture Extra alberghiere 2608 22775 66621 12917 

Totali 3385 47614 116954 37458 

Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 
Complessivamente stabili i dati rispetto al 2021 rispetto ai quali si registrano poche variazioni riferite a nuove 
aperture nell’extra alberghiero con trend in continua crescita, mentre sul livello regionale, aumentano leggermente 
sia gli esercizi, sia camere e posti letto in maniera omogenea fra le diverse tipologie di struttura. 
 
Tabella 28: distribuzione consistenza per tipologia strutture Ambito SSL GAL Terre Pescaresi – anno 2022. 

Classificazione Esercizi Camere Letti Bagni 

Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso 1 34 68 34 

Alberghi a 4 stella 20 1391 2756 1410 

Alberghi a 3 stella 51 1959 3874 1945 

Alberghi a 2 stella 4 71 118 69 

Alberghi a 1 stella 8 92 190 80 

Totale Alberghi 84 3547 7006 3538 

Residenze turistico alberghiere 4 420 1334 426 

Totale Alberghiero 88 3967 8340 3964 

Campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte 2 54 197 28 

Villaggi turistici 0 0 0 0 

Campeggi e Villaggi turistici in forma mista 0 0 0 0 

Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale 103 556 1137 520 

Alloggi agroturistici 89 481 1249 323 

Ostelli per la Gioventu' 5 47 151 32 

Case per ferie 1 30 56 10 

Rifugi di montagna 2 11 45 4 

Bed&Breakfast 301 830 1748 664 

Totale Extra Alberghiero 503 2009 4583 1581 

TOTALE COMPLESSIVO 591 5976 12923 5545 
Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 
Focalizzando sulla tipologia della ricettività disponibile, per il comparto alberghiero risultano 51 strutture 
classificate con 3 stelle, ma ben 20 hotel classificati con 4 stelle tendenzialmente in aumento e ben rappresentata 
grazie al miglioramento dei servizi ed al passaggio di categoria di alcune strutture. Evidente la attestazione di 
crescita del sistema B%B che oggi rappresenta numericamente oltre il 50% delle strutture ricettive dell’Ambito. 
Ad essi si accompagna una altrettanto numerosa ricettività minore e diffusa, ovvero ben 103 alloggi in affitto e 89 
alloggi agrituristici in uno degli ambiti nel quale, al netto delle strutture ricettive costiere che mettono insieme il 
50% delle circa 6000 camere ed unità abitative, per il rimanente 50% costituisce un ampio sistema di ospitalità 
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diffusa, autentica, semplice, comoda, accogliente ed ospitale che rappresenta a pieno il turismo rurale. 
 
Arrivi e presenze. 
 
Tabella 29: flussi degli arrivi e delle presenze complessive Ambito SSL GAL Terre Pescaresi – anno 2022. 

Flussi Mese 
Italia Estero Totale 

Arr Pre Arr Pre Arr Pre 

Gennaio 11.653 21.361 841 2.204 12.494 23.565 

Febbraio 12.349 21.178 899 2.428 13.248 23.606 

Marzo 14.268 24.910 1.894 8.578 16.162 33.488 

Aprile 19.862 35.921 3.914 14.781 23.776 50.702 

Maggio 26.248 48.766 5.870 18.603 32.118 67.369 

Giugno 32.060 91.008 6.475 23.453 38.535 114.461 

Luglio 39.669 154.399 8.851 33.731 48.520 188.130 

Agosto 42.009 193.832 6.721 27.945 48.730 221.777 

Settembre 26.898 83.613 7.521 26.568 34.419 110.181 

Ottobre 19.198 40.018 4.648 18.018 23.846 58.036 

Novembre 16.794 34.852 1.904 9.174 18.698 44.026 

Dicembre 16.919 36.296 1.498 8.067 18.417 44.363 

Totali 277.927 786.154 51.036 193.550 328.963 979.704 
Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 
Tabella 30: flussi degli arrivi e delle presenze alberghiere Ambito SSL GAL Terre Pescaresi – anno 2022. 

Flussi Mese 
Italia Estero Totale 

Arr Pre Arr Pre Arr Pre 

Gennaio 10.627 18.009 727 1.929 11.354 19.938 

Febbraio 11.102 17.926 782 2.121 11.884 20.047 

Marzo 12.955 21.072 1.636 7.836 14.591 28.908 

Aprile 17.665 30.027 3.054 12.332 20.719 42.359 

Maggio 24.050 42.770 4.435 14.832 28.485 57.602 

Giugno 28.774 84.146 4.939 19.261 33.713 103.407 

Luglio 34.521 142.614 6.775 26.556 41.296 169.170 

Agosto 34.990 172.452 5.112 21.825 40.102 194.277 

Settembre 24.215 76.830 6.051 21.938 30.266 98.768 

Ottobre 17.149 32.567 3.886 15.282 21.035 47.849 

Novembre 15.520 27.014 1.612 6.758 17.132 33.772 

Dicembre 15.355 25.744 1.288 5.567 16.643 31.311 

Totali 246.923 691.171 40.297 156.237 287.220 847.408 
Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 
Tabella 31: flussi degli arrivi e delle presenze extra alberghiere Ambito SSL GAL Terre Pescaresi – anno 2022. 

Flussi Mese 
Italia Estero Totale 

Arr Pre Arr Pre Arr Pre 

Gennaio 1.026 3.352 114 275 1.140 3.627 

Febbraio 1.247 3.252 117 307 1.364 3.559 

Marzo 1.313 3.838 258 742 1.571 4.580 

Aprile 2.197 5.894 860 2.449 3.057 8.343 

Maggio 2.198 5.996 1.435 3.771 3.633 9.767 

Giugno 3.286 6.862 1.536 4.192 4.822 11.054 

Luglio 5.148 11.785 2.076 7.175 7.224 18.960 

Agosto 7.019 21.380 1.609 6.120 8.628 27.500 

Settembre 2.683 6.783 1.470 4.630 4.153 11.413 

Ottobre 2.049 7.451 762 2.736 2.811 10.187 

Novembre 1.274 7.838 292 2.416 1.566 10.254 

Dicembre 1.564 10.552 210 2.500 1.774 13.052 

Totali 31.004 94.983 10.739 37.313 41.743 132.296 
Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 
Da una rapida occhiata ai dati dell’Ambito SSL GAL Terre Pescaresi, è evidente che sia gli arrivi che le presenze 
in extra alberghiero rappresentano per entrambe le tipologie di dato poco più del 14%, a fronte quasi un 86% che 
preferisce le strutture alberghiere. 
 
Tabella 32: flussi degli arrivi e delle presenze complessive Ambito SSL GAL Terre Pescaresi – anno 2021. 
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Flussi Mese 
Italia Estero Totale 

Arr Pre Arr Pre Arr Pre 

Gennaio 6.091 11.967 302 865 6.393 12.832 

Febbraio 6.618 12.296 297 912 6.915 13.208 

Marzo 7.422 15.024 289 964 7.711 15.988 

Aprile 8.360 15.675 409 964 8.769 16.639 

Maggio 15.718 27.265 1.036 2.238 16.754 29.503 

Giugno 28.704 71.050 2.791 7.252 31.495 78.302 

Luglio 41.559 159.158 6.546 21.463 48.105 180.621 

Agosto 48.504 203.147 5.663 19.883 54.167 223.030 

Settembre 28.761 78.552 5.128 13.964 33.889 92.516 

Ottobre 22.720 40.225 3.485 9.707 26.205 49.932 

Novembre 16.921 27.985 1.322 3.074 18.243 31.059 

Dicembre 16.257 26.696 1.013 2.532 17.270 29.228 

Totali 247.635 689.040 28.281 83.818 275.916 772.858 
Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 
Sul quadro complessivo l’Ambito del GAL Terre Pescaresi risulta con evidente performance in crescita su tutti i 
fronti rispetto al 2021 e, in alcuni casi, in raddoppio. L’alberghiero passa da 247.635 arrivi e 689.040 presenze a 
277.927 arrivi e 785.154 presenze, mentre il dato complessivo passa da 275.916 arrivi e 772.858 presenze, a 287.220 
arrivi e 847.408 presenze. In Rapporto alla Regione Abruzzo l’Ambito pesa complessivamente in media poco più 
del 12% sui flussi regionali. 
 
Altre considerazioni vanno effettuate sulla stagionalità: osservando le tabelle di dati è evidente come il periodo di 
vacanza ha dei picchi soprattutto sulla ricettività alberghiera e con particolar riferimento agli italiani. Osservando 
in parallelo i dati degli italiani e quelli degli stranieri si evidenzia come la stagione per gli italiani entra 
improvvisamente nel vivo da giugno a settembre, osservando i numeri dalla metà di giugno alla metà di settembre 
con il massimo picco ad agosto, mentre gli stranieri si concentrano nel periodo aprile-agosto e mantengono una 
presenza più costante con dei picchi a luglio anziché ad agosto. Questa situazione, anche se coinvolge le grandi 
strutture ricettive costiere, può rappresentare il bacino di potenziale utenza per offerte di turismo esperienziale 
all’interno del territorio GAL, gestendo flussi minori per un tempo più duraturo. 
 
Tabella 33: flussi degli arrivi e delle presenze complessive Regione Abruzzo – anno 2022. 

Flussi Mese 
Italia Estero Totale 

Arr Pre Arr Pre Arr Pre 

Gennaio 73.281 166.065 2.592 8.329 75.873 174.394 

Febbraio 78.495 172.325 3.243 11.587 81.738 183.912 

Marzo 67.837 150.415 5.159 21.125 72.996 171.540 

Aprile 78.596 163.104 10.607 45.078 89.203 208.182 

Maggio 79.833 169.849 19.426 78.284 99.259 248.133 

Giugno 190.778 683.858 29.863 152.860 220.641 836.718 

Luglio 259.848 1.266.396 40.429 220.033 300.277 1.486.429 

Agosto 282.330 1.601.235 27.177 168.117 309.507 1.769.352 

Settembre 120.055 501.600 26.799 131.524 146.854 633.124 

Ottobre 66.512 187.221 13.505 63.856 80.017 251.077 

Novembre 46.234 151.994 5.533 36.601 51.767 188.595 

Dicembre 68.760 205.478 4.202 32.869 72.962 238.347 

Totali 1.412.559 5.419.540 188.535 970.263 1.601.094 6.389.803 
Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 
Provenienza. 
Gli italiani rappresentano percentuali che oscillano intorno al 80/82% degli arrivi e delle presenze nell’ambito 
territoriale. La percentuale di turisti stranieri, tenute conto delle limitazioni da poco eliminate e del blocco esistente 
sui flussi provenienti dall’est Europa e da alcuni paesi orientali, si attesta intorno al 18%. 
 
Tabella 34: flussi degli arrivi e delle presenze per provenienza Ambito SSL GAL Terre Pescaresi – anno 2022. 

 
Italiani Arrivi Presenze Stranieri Arrivi Presenze 

Lazio 50428 165642 Germania 6888 22451 

Lombardia 40331 129648 Francia 3731 12513 

Abruzzo 37160 75321 Polonia 3307 10624 

Puglia 31688 79272 Belgio 3285 12969 
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Campania 25738 96363 Svizzera (incluso Liechtenstein) 3209 9795 

Emilia Romagna 18351 44080 Regno Unito 3056 9376 

Veneto 13280 33784 Stati Uniti d'America 2779 9780 

Piemonte 10819 35514 Ucraina 2310 34581 

Marche 9466 18046 Paesi Bassi 1861 5167 

Toscana 8958 22982 Romania 1854 5887 

Umbria 5809 16897 Spagna 1543 6176 

Sicilia 4994 12902 Altri Paesi Europei 1507 4888 
Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 
Per inquadrare meglio la provenienza dei flussi, abbiamo selezionato le prime 12 aree (regioni italiane e stati esteri) 
dai quali provengono i turisti nell’Ambito del GAL Terre Pescaresi. Per quanto concerne l’Italia, i turisti sono 
prevalentemente provenienti dalle aree limitrofe. Esaminando i dati relativi agli stranieri nel 2022 si evidenziano 
immediatamente i valori, sia degli arrivi che delle presenze, dei turisti provenienti, in ordine di peso decrescente, 
da Germania, Francia, polonia, Belgio, Svizzera, Regno Unito ed altri a seguire. I flussi migratori del secolo scorso 
proprio verso questi paesi, a volte favoriscono il turismo delle radici di persone motivate a tornare sui territori di 
origine soprattutto per legami affettivi e familiari. 
 
Occupazione Lorda e Permanenza Media. 
Altro dato molto importante per la analisi dei flussi, sia per gestire la stagionalità dei flussi applicando ove possibile 
le tecniche del revenue management, sia per adattare le offerte alle esigenze di permanenza dei clienti nei diversi 
periodi dell’anno, è fondamentale l’analisi sulla occupazione media dei posti disponibili e i giorni di permanenza 
media realizzati dai turisti nei diversi mesi. 
 
Tabella 35: occupazione lorda e permanenza media Ambito SSL GAL Terre Pescaresi – anno 2022. 

Flussi Mese Occupazione 
media HTL 

Permanenza 
media HTL 

Occupazione 
media Extra 

Permanenza 
media Extra 

Occupazione 
media Totali 

Permanenza 
media Totali 

 
Gennaio 8,98% 1,76 2,62% 3,31 6,37% 1,91 

 

Febbraio 10,31% 1,82 2,72% 3,00 7,20% 1,94 
 

Marzo 14,69% 2,10 3,38% 3,12 10,05% 2,20 
 

Aprile 20,30% 2,11 6,32% 3,06 14,57% 2,24 
 

Maggio 25,86% 2,09 7,94% 3,30 18,52% 2,24 
 

Giugno 43,02% 2,88 10,31% 2,93 29,61% 2,89 
 

Luglio 67,13% 3,67 18,21% 3,30 47,08% 3,61 
 

Agosto 78,10% 4,40 25,59% 3,89 56,58% 4,29 
 

Settembre 42,28% 3,12 13,39% 4,38 30,44% 3,30 
 

Ottobre 23,46% 2,37 13,59% 6,76 19,41% 2,92 
 

Novembre 17,77% 2,23 13,95% 11,75 16,20% 3,12 
 

Dicembre 16,84% 2,17 16,02% 12,79 16,50% 3,25 
 

Totali 30,73% 2,84 11,17% 4,41 22,71% 3,06 
 

Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 

Tabella 36: occupazione lorda e permanenza media Regione Abruzzo – anno 2022. 
Flussi Mese Occupazione 

media HTL 
Permanenza 
media HTL 

Occupazione 
media Extra 

Permanenza 
media Extra 

Occupazione 
media Totali 

Permanenza 
media Totali 

Gennaio 9,82% 2,24 1,27% 2,72 4,92% 2,30 
 

Febbraio 10,54% 2,20 1,20% 2,64 5,19% 2,25 
 

Marzo 9,91% 2,31 1,06% 2,67 4,84% 2,35 
 

Aprile 10,64% 2,26 2,32% 2,64 5,87% 2,33 
 

Maggio 12,05% 2,35 3,23% 3,05 7,00% 2,50 
 

Giugno 35,99% 3,47 14,37% 4,58 23,59% 3,79 
 

Luglio 59,92% 4,45 28,51% 6,00 41,91% 4,95 
 

Agosto 70,21% 5,11 34,76% 6,97 49,88% 5,72 
 

Settembre 28,58% 3,84 9,86% 5,85 17,85% 4,31 
 

Ottobre 12,53% 2,86 3,02% 4,49 7,08% 3,14 
 

Novembre 9,17% 3,03 2,45% 8,23 5,32% 3,64 
 

Dicembre 11,73% 2,78 2,99% 6,65 6,72% 3,27 
 

Totali 23,42% 3,52 8,75% 5,46 15,01% 3,99 
 

Fonte: elaborazione GAL Terre Pescaresi su dati Regione Abruzzo. 

 
Anche in questo caso, nel confronto con i dati regionali, l’andamento è simile nel corso dei diversi mesi ma, per 
quanto evidenziato in precedenza, le performance della occupazione in Alberghiero a prima vista risultano con 
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meno oscillazioni importanti. In realtà, i flussi di stranieri sono abbastanza consistenti che nella somma dei dati 
nascondono e addolciscono le oscillazioni ed i picchi di presenze, contribuendo a mantenere costante il numero 
di arrivi e presenze, così come la occupazione per periodi più lunghi ed una permanenza media superiore che li 
vede soggiornare di più nel sistema extra alberghiero. Le giornate di permanenza media in alberghiera raggiunge 
4,40 giornate ad agosto, mentre in alberghiero nell’extra alberghiero la media più alta del 4,38 viene raggiunta a 
settembre.  
In questo caso non fanno testo le permanenze medie di stranieri a novembre e dicembre perché riferite a rifugiati 
provenienti da Ucraina. 
 

Patrimonio architettonico e culturale 
Patrimonio storico, artistico e architettonico di pregio ricco di storiche dimore e siti rurali (capanne e complessi 
agro-pastorali in pietra a secco, grotte rupestri) di antichi luoghi di culto (eremi, abbazie, chiese, oratori), di 
suggestivi borghi, castelli e nobili palazzi nobiliari, di significative opere scultoree e pittoriche. Capitale culturale 
costituito dai saperi tramandati, un insieme di tradizioni, stili e modi di vita, usanze, lavori che rappresentano 
l’identità delle popolazioni e dei luoghi; antica vocazione enogastronomica legata alle produzioni tradizionali di 
qualità.  
 
Seguono i dati più significativi degli asset culturali 
 
Tabella 37 – Siti archeologici 

Grotta dei Piccioni, Bolognano 

Ponte Rosso, Catignano 

Interpromium, Bolognano 

Loreto Aprutino 

Montebello di Bertona 

Penne 

Pianella 
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Tabella 38 – Siti, Musei e centri culturali 
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1.3.8 La Strategia Nazionale Aree Interne Valfino Vestina 
 
Sul territorio del GAL insiste una delle aree individuate dalla Regione per l’attuazione della Strategia Nazionale 
Aree Interne. Quest’area, estesa su due province Pescara e Teramo, coinvolge in tutto 20 comuni di cui 10 in 
provincia di Pescara e ricompresi nell’area del GAL Terre Pescaresi. I comuni sono: Brittoli, Carpineto della Nora, 
Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Elice, Farindola, Montebello di Bertona, Vicoli e Villa Celiera.  La 
popolazione residente al 2023 in questi comuni classificati aree interne che è di 8.480 abitanti rappresenta appena 
il 6,04% dei 140.388 residenti in area GAL.  Dal punto di vista dell’assetto morfologico, si tratta di un’area collinare-
pedemontana, che si estende dalle colline teramane e pescaresi fino a raggiungere il Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga. L'Area è parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, comprende la 
Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e la Riserva Naturale Regionale Valle d'Angri – Voltigno (oggi 
ricompresa nel Parco Nazionale). Il fattore ambientale è parte costitutiva essenziale dell'identità dall'area, come 
emerge anche dai Focus: in questo territorio è nato il primo circolo di Legambiente della regione Abruzzo e il 
primo regolamento per la flora e per la fauna d'Abruzzo nel 1996. L’Area evidenzia una crescente fragilità del 
sistema produttivo, che ha portato a un elevato livello di spopolamento e a un conseguente processo 
d’invecchiamento della popolazione. A fronte della sostanziale riduzione delle risorse per il Sistema sanitario, i 
centri dell’area risentono in maniera particolarmente onerosa della necessità di mantenere servizi di qualità a fronte 
di un non elevato numero di utenti. Le caratteristiche geo-morfologiche dell'Area Valfino-Vestina rendono i 
sistemi di trasporto pubblico convenzionali poco efficienti e costosi per il livello di mobilità dell'area, con scarsa 
flessibilità e insufficienti livelli di innovazione. 
 
Il paesaggio e l'ambiente all'ombra della vetta degli Appennini (3 Riserve Regionali e 1 Parco Nazionale), gli 
importanti flussi di visitatori caratterizzanti alcuni siti religiosi, un sistema diffuso di beni storico-culturali e di 
tradizioni popolari (abbazie, borghi, frantoi e mulini), eventi e festival di richiamo, la peculiarità di alcune 
produzioni agroalimentari, la vivacità imprenditoriale, rappresentano elementi attivabili ai fini di uno sviluppo 
turistico dell'Area Valfino-Vestina. Il permanere di condizioni di marginalità e una capacità ricettiva insufficiente 
condizionano la possibilità di aumentare la presenza turistica. 
 
Il contesto territoriale dell’Area Valfino-Vestina mostra ancora una marcata vocazione agricola seppure in un 
quadro che ha visto diminuire in modo significativo negli ultimi trent'anni anni il numero delle imprese agricole 
iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio su base provinciale, la Superficie Agricola Utilizzata (SAU), 
il numero di conduttori giovani al di sotto dei 39 anni. 
 
La strategia di sviluppo si articola in due direttrici principali:  

a. Migliorare i livelli e le performances dei servizi essenziali.  
b. Valorizzare le risorse territoriali al fine di rendere più attrattiva l’Area.  

L’obiettivo è quello di arginare lo spopolamento dell’Area, favorendo la permanenza e/o il rientro delle fasce 
giovanili della popolazione, e di costruire un’immagine virtuosa della medesima all’esterno, migliorandone 
l’attrattività turistica e potenziando, in maniera circolare, la competitività e redditività degli operatori economici 
locali. 
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1.4 Analisi Swot e individuazione delle esigenze derivanti dai dati di contesto 
(fabbisogni) 

ANALISI - Punti di Forza ESIGENZE PAROLE CHIAVE 
Presenza di varietà di specie animali 
e vegetali locali 

Valorizzare le varietà locali a rischio di 
estinzione 

Valorizzare l’agrobiodiversità 

Presenza di produttori e prodotti 
agroalimentari tradizionali locali 

Valorizzare le produzioni agroalimentari 
tradizionali locali 

Valorizzare i prodotti 
agroalimentari tradizionali 
locali 

Attività agricole estensive con basso 
impatto ed alta sostenibilità 

Promuovere il consumo di cibo prodotto con 
basso impatto sull’ambiente 

Promuovere il consumo di cibo 
da agricoltura sostenibile 

Forte caratterizzazione territoriale 
delle produzioni e legame culturale 
con il territorio e il paesaggio 

Accrescere l'attrattività dei territori e dei 
prodotti 

Promuovere la conoscenza del 
Cibo e dei territori 

Esistenza delle “Comunità di 
prodotto e territorio” e delle “Filiere 
corte” riconosciute dal GAL 

Sviluppare le reti esistenti e facilitare la nascita di 
nuove aggregazioni interessate alla 
valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
tradizionali locali; sostenere la progettazione 
integrata  

Sviluppare le reti esistenti e 
facilitare la nascita di nuove 
aggregazioni interessate alla 
valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari tradizionali 
locali; sostenere la 
progettazione integrata  

Presenza di aree naturali protette Promuovere fruizione sostenibile, l’uso culturale 
ricreativo e sociale delle aree naturali  

Promuovere il turismo verde 

Presenza di attrattori culturali Promuovere il patrimonio storico-architettonico 
e culturale come attrattore turistico 

Promuovere il patrimonio 
culturale  

Presenza di una filiera turistica 
riconosciuta dal GAL 

Sviluppare la filiera turistica e sostenere la 
progettazione integrata 

Sviluppare la Filiera turistica 
delle Terre Pescaresi 

Connessione tra filiera e DMC 
riconosciuta dalla Regione Abruzzo 
nell’ambito del sistema turistico 
regionale 

Rafforzare il coordinamento delle reti attive in 
ambito turistico 

Migliorare il sistema di 
governance turistica locale 

Gestione organizzata della Filiera 
turistica delle Terre Pescaresi 

Rafforzare il modello di gestione e implementare 
gli strumenti ICT per il management e marketing 
della Filiera turistica delle Terre Pescaresi 

Migliorare la gestione 
organizzata della Filiera turistica 
delle Terre Pescaresi 

--------------------------- 

ANALISI - Punti di Debolezza ESIGENZE PAROLE CHIAVE 

Scarsa conoscenza da parte dei 
consumatori e degli operatori dei 
prodotti agroalimentari tradizionali 
locali 

Promuovere la conoscenza presso buyer e 
consumatori 

Promuovere la conoscenza del 
Cibo locale 

Difficoltà ad assicurare continuità nei 
volumi dell'offerta per alcuni prodotti 
agroalimentari tradizionali locali  

Sostenere la produzione dei prodotti 
agroalimentari tradizionali locali 

Sostenere la produzione dei 
prodotti agroalimentari 
tradizionali locali 

Difficoltà a reperire manodopera 
nell’ambito del settore agricolo  

Creare e sostenere l’occupazione e 
l'inclusione nel settore agroalimentare 

Creare e sostenere l’occupazione 
e l'inclusione nel settore 
agroalimentare 

Elevata frammentazione dell'offerta e 
bassa capacità di collaborare 
nell’ambito dei sistemi del cibo, filiere 
e mercati locali 

Promuovere forme di collaborazione  Sostenere forme e progetti di 
cooperazione  

Basso utilizzo dei sistemi ICT per il 
turismo promossi dal GAL e dalla 
Regione Abruzzo 

Supportare maggiormente gli operatori 
turistici per garantire l’utilizzo dei sistemi di 
tourism technology (Travel Tecnology) 
promossi dal GAL e dalla Regione Abruzzo 

Promuovere l’utilizzo di sistemi 
di tourism technology  

Gestione della Filiera turistica da 
migliorare 

Promuovere una maggior partecipazione 
attiva degli operatori nella condivisione delle 
scelte che interessano la Filiera turistica delle 
Terre Pescaresi 

Migliorare la gestione organizzata 
della Filiera turistica delle Terre 
Pescaresi 

Bassa notorietà e livello limitato di 
flussi turistici  

Aumentare la notorietà e il livello di flussi 
turistici 

Aumentare la notorietà delle 
Terre Pescaresi 

Difficoltà a reperire manodopera 
qualificata nell’ambito del settore 
Turistico  

Creare e sostenere l’occupazione e 
l'inclusione sociale nel settore turistico 

Creare e sostenere l’occupazione 
e l'inclusione nel settore turistico 
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ANALISI - Opportunità ESIGENZE PAROLE CHIAVE 
Crescente attenzione dei consumatori 
per l’origine, la qualità, la tracciabilità 
e i metodi di produzione sostenibili 
dei prodotti agroalimentari 

Accrescere la conoscenza dei consumatori 
sulle produzioni agroalimentari del territorio  

Promuovere la conoscenza delle 
produzioni agroalimentari locali 

Maggiore attenzione dei consumatori 
verso canali brevi di 
commercializzazione 

Promuovere la vendita diretta e le filiere corte Promuovere la vendita diretta e le 
filiere corte 

Valorizzazione delle risorse genetiche 
di interesse per l’agricoltura e 
l’alimentazione attraverso le 
produzioni locali di qualità 

Valorizzare i prodotti alimentari locali che 
utilizzano risorse genetiche agricole. 

Valorizzare i prodotti alimentari 
locali che utilizzano risorse 
genetiche agricole 

Creazione di Comunità del cibo 
intelligenti 

Promuovere l'innovazione e sostenere la 
creazione di comunità del cibo intelligenti 

Promuovere l'innovazione e 
sostenere la creazione di 
comunità del cibo intelligenti 

Crescita del segmento dei turisti 
esperienziali  

Promuovere l’offerta locale sul turismo 
esperienziale  

Promuovere l’offerta locale sul 
turismo esperienziale  

Alti indici di crescita della domanda 
nei segmenti dell’ecoturismo e del 
turismo culturale 

Promuovere l’offerta ecoturistica e turistico 
culturale 

Promuovere l’offerta ecoturistica 
e turistico culturale 

Richieste di esperienze 
enogastronomiche in forte aumento 

Promuovere attività esperienziali sul turismo 
enogastronomico 

Promuovere attività esperienziali 
sul turismo enogastronomico 

Incrementare le infrastrutture 
turistiche e ricreative    

Sostenere la realizzazione o sviluppo di 
infrastrutture turistiche e ricreative 

Sostenere la realizzazione o 
sviluppo di infrastrutture 
turistiche e ricreative 

Sviluppo Know how tecnologico in 
ambito turistico disponibile  

Condividere il know how tecnologico in 
ambito turistico  

Condividere know how 
tecnologico in ambito turistico 

--------------------------- 

ANALISI - Minacce ESIGENZE PAROLE CHIAVE 
Rischio estinzione o sostituzione 
delle varietà di specie animali e 
vegetali locali 

Valorizzare l’agrobiodiversità (o biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare) 

valorizzare le varietà locali a 
rischio di estinzione 

Abbandono delle aree montane e 
marginali (perdita biodiversità e 
specificità genetica) e riduzione della 
resilienza 

Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali Promuovere l'imprenditorialità 

Rischio diminuzione o irreperibilità 
di alcuni prodotti agroalimentari 
tradizionali locali 

Sostenere gli investimenti dei produttori di 
prodotti agroalimentari tradizionali locali 

Sostenere gli investimenti dei 
produttori di prodotti 
agroalimentari tradizionali locali 

Irreperibilità della manodopera 
necessaria nel settore agricolo con 
conseguente diminuzione delle 
quantità di prodotto e delle aziende 
produttrici 

Creare e sostenere l’occupazione e l'inclusione 
nel settore agroalimentare 

Creare e sostenere l’occupazione 
e l'inclusione nel settore 
agroalimentare 
 

Calo dei flussi turistici  Aumentare la notorietà e la reputazione turistica 
delle Terre Pescaresi attraverso la promozione 
di una offerta turistica di qualità  

Aumentare la reputazione 
turistica delle Terre Pescaresi 

Calo degli investimenti in ambito 
turistico 

Stimolare e sostenere la realizzazione degli 
investimenti in ambito turistico 

Stimolare e sostenere la 
realizzazione degli investimenti 
in ambito turistico 

Irreperibilità della manodopera 
qualificata necessaria nel settore 
Turistico  

Creare e sostenere l’occupazione e l'inclusione 
sociale nel settore turistico 

Creare e sostenere l’occupazione 
e l'inclusione sociale nel settore 
turistico  
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2. Caratteristiche del partenariato proponente e coinvolgimento della 
comunità locale 

 

2.1 Descrizione dell’attività di animazione: coinvolgimento della comunità locale 
all’elaborazione della Strategia e nella individuazione delle esigenze 
prioritarie con indicazione specifica del numero di incontri, del numero delle 
iniziative di promozione e del numero di social media coinvolti e dei risultati 
raggiunti. 

 
Il GAL Terre Pescaresi ha svolto un’organizzata attività di animazione e concertazione della SLL sul 
territorio dell’area pescarese mirata ad informare e coinvolgere attivamente la comunità locale nelle fasi 
di elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023 - 2027. 
In realtà l’azione di animazione sul territorio è iniziata già prima della pubblicazione del bando per la 
selezione delle SSL e dei GAL. Tra febbraio ed aprile 2023 è stata svolta un’indagine/studio per 
identificare i nuovi fabbisogni e approfondire la visione strategica di sviluppo del territorio del GAL 
Terre Pescaresi, proprio in previsione della progettazione della nuova SSL 2023 - 2027. La ricerca è stata 
realizzata attraverso la realizzazione di interviste strutturate ai 44 Sindaci del territorio pescarese ed ai 
referenti delle Comunità di Prodotto e Territorio e delle Filiere Corte riconosciute dal GAL nella 
precedente programmazione Leader. 
L’attività di animazione è continuata con la strutturazione e realizzazione di una articolata azione di 
concertazione che ha previsto: 

1) Attività di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati 

2) Realizzazione incontri pubblici di concertazione  

3) Attivazione di strumenti di comunicazione 
  

1) ATTIVITA’ DI COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

L’attività si è concretizzata con la realizzazione di 2 attività: la prima che ha consentito la pubblicazione 
online di un questionario di concertazione rivolto alla popolazione locale la definizione delle esigenze, 
delle tematiche e degli interventi da attivare nell’ambito della SSL 2023 – 2027. La seconda realizzata 
attraverso un’azione DEM rivolta a 562 stakeholders pubblici e privati del territorio.  

2) REALIZZAZIONE INCONTRI PUBBLICI DI CONCERTAZIONE 

L’attività si è concretizzata con la realizzazione di n° 3 incontri di concertazione organizzati sul territorio 
del GAL, finalizzati alla condivisione delle informazioni e alla concertazione della Strategia di Sviluppo 
locale 2023 - 2027 del GAL Terre Pescaresi. 

3) ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

L’attività si è concretizzata con l’attivazione di canali e strumenti di comunicazione utili a favorire una 
migliore informazione ed un maggior coinvolgimento della comunità locale nelle fase di tessitura della 
Strategia. La pubblicazione di contenuti e articoli su pagina web e pagina social del GAL, dedicate alla 
concertazione della SLL 2023 – 2027, unitamente ad una newsletter e agli incontri B/B,  hanno premesso 
di diffondere le informazioni e di facilitare la partecipazione attiva degli stakeholders pubblici e privati 
del territorio. 
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2.2 Il partenariato proponente (composizione e relativa incidenza sul capitale 
sociale della compagine del GAL) all’atto della presentazione dell’istanza 
distinto secondo le seguenti categorie: 

N° RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA SOCIO RAPPRESENTATIVITA'   QUOTA     CAPITALE 
SOCIALE % 

1 Abruzzo Vini S.r.l. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

2 Angelo Chiola imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

3 Antica Osteria del Corso s.n.c. imprese singole e associate Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

4 API-Associazione Piccole e Medie Imprese di 
Pescara 

associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

5 Arciconfraternità della Santissima Trinita associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

6 Associazione  "Movimento Italiano 
Casalinghe" 
 Delegazione  Provincia di Pescara 

associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

7 Associazione "Ambiente e/è Vita" portatori di interesse ambientale, 
culturale e paesaggistico 

Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

8 Associazione Agrivacanze Abruzzo associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Associazioni  €        50,00  0,031% 

9 Associazione ANECAMIT associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

10 Associazione ASI (Alleanza Sportiva Italiana) associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

11 Associazione Culturale Hagal portatori di interesse ambientale, 
culturale e paesaggistico 

Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

12 Associazione Culturale La Zanzara portatori di interesse ambientale, 
culturale e paesaggistico 

Associazioni  €       200,00  0,123% 

13 Associazione Culturale Progetto Domani portatori di interesse ambientale, 
culturale e paesaggistico 

Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

14 Associazione di Volontariato Modavi - 
Pescara 

associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

15 Associazione Regionale Terranostra associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Associazioni  €        50,00  0,031% 

16 Associazione Sportiva Volandia associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

17 Associazione Terre Pescaresi associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Associazioni  €        50,00  0,031% 

18 B.A.G. S.n.c. di Buccella Andrea e Gianluca imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

19 Back stage S.r.l. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

20 Bozzi Restauri di Bozzi Mario & C. S.a.s. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

21 Cantine Galasso  S.r.l. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

22 Caseificio F.lli Del Mastro Snc di Del Mastro 
Nino 

imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

23 Cassa Di Risparmio della Provincia dell'Aquila imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

24 Cassa Di Risparmio della Provincia di Chieti imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

25 Centinara di Volpone Massimiliano imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

26 Centro Internazionale di Ricerca SCUT “ 
Sviluppo Competitivo Urbano e Territoriale” 

amministrazioni pubbliche Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

27 CO.TUR.VEST Società Consortile 
Cooperativa a r.l. 

imprese singole e associate imprese collettive  €    1.030,00  0,631% 

28 Colafor - Consorzio Lavori Agro - Forestali 
Società Agricola Cooperativa s.p.a. 

imprese singole e associate imprese collettive  €    2.000,00  1,226% 

29 Comune di Abbateggio amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

30 Comune di Brittoli amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

31 Comune di Bussi sul Tirino amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

32 Comune di Cappelle sul Tavo amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

33 Comune di Caramanico Terme amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

34 Comune di Civitaquana amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

35 Comune di Civitella Casanova amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

36 Comune di Collecorvino amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

37 Comune di Manoppello amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

38 Comune di Moscufo amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

39 Comune di Nocciano amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

40 Comune di Pianella amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

41 Comune di Roccamorice amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

42 Comune di Rosciano amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

43 Comune di Salle amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

44 Comune di San Valentino in Abruzzo 
Citeriore 

amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

45 Comune di Sant'Eufemia a Maiella amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

46 Comune di Torre de' Passeri amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

47 Comune di Vicoli amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

48 Comune di Villa Celiera amministrazioni pubbliche 
(Comuni) 

Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

49 Condotta Forestale - Associazione degli 
Interessi e delle Comunità Forestali 

associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Associazioni  €    1.000,00  0,613% 
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N° RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA SOCIO RAPPRESENTATIVITA'   QUOTA     CAPITALE 
SOCIALE % 

50 Consorzio Agro-Forestale Valle del Tirino imprese singole e associate imprese collettive  €    2.000,00  1,226% 

51 Consorzio per lo Sviluppo Industriale 
dell'Area Chieti-Pescara 

imprese singole e associate imprese collettive  €    1.030,00  0,631% 

52  Consorzio Santa Teresa  – Società Consortile 
Agricola Cooperativa  

imprese singole e associate imprese collettive  €    2.000,00  1,226% 

53 Cooperativa FINAPI-Pescara-Chieti imprese singole e associate imprese collettive  €    1.030,00  0,631% 

54 Cooperativa Majambiente a r.l. imprese singole e associate imprese collettive  €    1.030,00  0,631% 

55 Cooperativa Tre Portoni a r.l. imprese singole e associate imprese collettive  €    1.030,00  0,631% 

56 COPAGRI (Confederazione Produttori 
Agricoli) 

Associazioni di categoria OOPP Organizzazioni 
datoriali agricole 

 €    1.030,00  0,631% 

57 Cyborg srl imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

58 Dabix Costruzioni s.r.l imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

59 Damiano Giuseppe Galli imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

60 Daniele Di Tonno imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

61 Ditta Individuale Addario Camillo imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

62 Ditta Individuale Azienda Agrozootecnica Di 
Mascio 

imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

63 Francomano Domenico imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

64 Masci Maria Ida Soggetti privati Soggetti privati  €       880,00  0,540% 

65 Edil Di Marco di Di Marco Giuseppe & F.lli  
S.n.c. 

Soggetti privati Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

66 Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

67 Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga” 

amministrazioni pubbliche Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

68 Ente Parco Nazionale della Maiella amministrazioni pubbliche Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

69 Ercole Colaiocco imprese singole e associate imprese collettive  €    1.030,00  0,631% 

70 Euroland S.a.s. di A. Ciuffoletti & C. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

71 F.lli Di Giulio snc imprese singole e associate Soggetti privati  €       100,00  0,061% 

72 F.N. Tecnoinfissi S.n.c. di Federico e Natarelli imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

73 Facoman S.r.l. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

74 Federazione Provinciale Coldiretti Associazioni di categoria OOPP Organizzazioni 
datoriali agricole 

 €    1.030,00  0,631% 

75 Federazione Regionale della Confartigianato 
Abruzzo 

Associazioni di categoria Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

76 FIRA spa imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

77 Fondazione Palazzo De Pompeis associazioni e altri enti di 
rappresentanza sociale 

Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

78 Fonte Bruna Costruzioni S.r.l. imprese singole e associate imprese collettive  €    1.030,00  0,631% 

79 ForestAbruzzo - Consorzi Forestali associati imprese singole e associate imprese collettive  €    1.000,00  0,613% 

80 Franco D'Eusanio imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

81 Fregoli S.r.l. imprese singole e associate Soggetti privati  €  22.530,00  13,813% 

82 GE.FOR.A. - Gestione Forestale Associata – 
Società Agricola Cooperativa 

imprese singole e associate imprese collettive  €    6.665,78  4,087% 

83 I.M.C.O. Val Pescara srl imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

84 Impresa Individuale Granchelli Gianni imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

85 Intermediacom imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

86 Lauretum Preziosi di Lepore Angelo & C. 
S.a.s. 

imprese singole e associate Soggetti privati € 1.030,00 0,631% 

87 Lega Regionale delle Cooperative e Mutue 
d'Abruzzo 

imprese singole e associate imprese collettive € 300,00 0,184% 

88 Lucio Chiarella imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

89 Luigi Taglieri imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

90 Mario Tortella imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

91 Master di Pelaccia Mirko e Matteo S.n.c. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

92 Master Lapidei S.n.c. di Ciccotelli Gilda imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

93 Media & Com srl imprese singole e associate Soggetti privati  €  15.000,00  9,196% 

94 Nexus s.r.l imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

95 Oleificio F.lli Petrucci s.n.c. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

96 Oleificio Vittorio Candeloro S.n.c. di Alfia e 
Claudio Candeloro 

imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

97 Omega Ecologia S.a.s. di Daniel Iezzi & C. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

98 Orienta Formazione e Consulenza SRL imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

99 Palumbo S.a.s. di Palumbo Emidio imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

100 Panificio D'Ottavio di Mario e C. S.n.c. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

101 Premiata Forneria del Corso di Salce   S.n.c. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

102 Progetto Sant'Eufemia A.M. Piccola Società 
Cooperativa a.r.l. 

imprese singole e associate imprese collettive  €    1.030,00  0,631% 

103 Protek s.n.c. di Buccella Andrea e Carota 
Antonio 

imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

104 R.I.E.T.T.I. S.r.l. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

105 S.G.M. S.r.l. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 
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N° RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA SOCIO RAPPRESENTATIVITA'   QUOTA     CAPITALE 
SOCIALE % 

106 S.I.C.I. di Di Scipio Raimondo Nicola imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

107 Sapori di Bea di Tortora Beatrice & C. S.a.s. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

108 SER.FO.L. Piccola Società Cooperativa a r.l. imprese singole e associate imprese collettive  €    1.030,00  0,631% 

109 Sezione Provinciale Costruttori 
Edili"dell'Unione Industriale della Provincia di 
Pescara 

Associazioni di categoria Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

110 SOCIALCOOP s.c.a r.l. Consorzio di 
Cooperative Sociali 

imprese singole e associate imprese collettive  €    1.030,00  0,631% 

111 Società "Azienda Agricola Contesa  
di Rocco Pasetti & C. società semplice 

imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

112 Società Cooperativa a r.l. Frammenti imprese singole e associate imprese collettive  €    1.030,00  0,631% 

113 Società Cooperativa LA QUEGLIA soc. a r.l. imprese singole e associate imprese collettive  €    1.030,00  0,631% 

114 Somi Costruzioni S.r.l. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

115 Somi Impianti S.r.l. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

116 Tiziana Mastrodicasa imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

117 UNIDAV “Università Telematica Leonardo 
da VinciI” 

Università ed Enti di ricerca. Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

118 Unione Provinciale Confcooperative di 
Pescara 

Associazioni di categoria Associazioni  €    1.030,00  0,631% 

119 Università degli Studi “G. D’Annunzio” Università ed Enti di ricerca. Enti Pubblici  €    1.030,00  0,631% 

120 Università degli Stufi dell'Aquila Università ed Enti di ricerca. Enti Pubblici  €       100,00  0,061% 

121 Valle Reale S.r.l. imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

122 Zad Store di Zaccagnini Donato imprese singole e associate Soggetti privati  €    1.030,00  0,631% 

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO  €  163.105,78  100% 
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3. Descrizione della strategia, degli obiettivi da raggiungere e degli 
ambiti tematici prescelti. 

 
3.1 Descrizione generale della Strategia 

L’analisi territoriale, l’attività di animazione e concertazione, la rilevazione e comprensione dei fabbisogni emersi, 

la conoscenza a livello micro delle dinamiche di sviluppo dei territori maturata con la realizzazione dei Piani di 

Sviluppo nelle precedenti programmazioni Leader, ha permesso al GAL di lavorare su una proposta di Strategia 

di Sviluppo Locale ambiziosamente innovativa per i territori e le Genti delle Terre Pescaresi. 

La SSL 2023 – 2027 ha indirizzato la sua visione di sviluppo sulla crescita della qualità della vita e sulla riduzione 

del divario tra zone rurali e aree urbane investendo le risorse disponibili per sostenere la nascita e lo sviluppo di 

un sistema territoriale integrato organizzato, finalizzato a governare i cambiamenti e ad attivare azioni capaci di 

generare benefici socio-economici e ambientali per l’intero territorio dell’area pescarese. 

Migliorare l’accesso ai servizi e alle infrastrutture a beneficio della popolazione rurale che principalmente ne 

beneficia, migliorare la collaborazione tra gli attori locali, promuovere l’innovazione, l’inclusione sociale e la parità 

di genere sono le grandi sfide che la SSL intende affrontare. 

Il tema centrale della SSL “Sviluppo di Comunità Locali Smart” si declina e sviluppa sui due ambiti tematici: 

“Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari” e “Sistemi di offerta socioculturali e turistico-

ricreativi locali”. 

“Transizione intelligente dell'economia rurale” e “Connettere l’Europa rurale” sono i due indicatori di risultato del 

PSP nonché del CSR Abruzzo al raggiungimento dei quali la SSL intende principalmente contribuire.   

La presenza all’interno del partenariato di Università e gli interventi pianificati garantiranno il contributo della SSL 

alla realizzazione della strategia AKIS regionale.  

 

Le Tabelle che seguono offrono una rappresentazione degli Obiettivi e i collegamenti tra Parole chiave, Obiettivi, 

Interventi/Azioni, Indicatori. 
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 “Quadro degli obiettivi” 

Gli obietti generali e specifici sono speculari a quelli della PAC 2023-2027. Gli obiettivi locali OL sono elaborati 

in ragione delle Esigenze locali (fabbisogni emersi nelle fasi di concertazione della SSL)  

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI LOCALI 
OG 1 - Promuovere un settore 
agricolo resiliente, intelligente, 
competitivo e diversificato che 
garantisca sicurezza alimentare a 
lungo termine 

OS 1 - sostenere il reddito agricolo per 
assicurare sicurezza alimentare e 
sostenibilità economica delle produzioni 
agricole dell'Unione  

OL 1 - Valorizzare e 
promuovere il buono, sano, 
tradizionale cibo del 
territorio. 

OL 2 – Favorire e sostenere 
la creazione e sviluppo di 
Sistemi locali del cibo, 
distretti, filiere agricole e 
agroalimentari. 

OL 3 – Accrescere 
l'attrattività dei territori e la 
reputazione turistica. 

OL 4 – Favorire e sostenere 
la creazione e sviluppo di 
sistemi di offerta 
socioculturali e turistico-
ricreativi locali. 

OL 5 – Sostenere la 
produzione dei prodotti 
agroalimentari tradizionali 
locali. 

OL 6 – Attrarre lavoratori 
nel settore agricolo. 

OL 7 – Aumentare l’utilizzo 
di sistemi di tourism 
technology. 

OL 8 – Attrarre lavoratori 
qualificati nel settore 
turistico. 

OL 9 – Promuovere e 
sostenere la vendita diretta e 
le filiere corte. 

OL 10 – Attrarre e sostenere  
investimenti nel settore 
agricolo. 

OL 11 – Attrarre e sostenere  
investimenti nel settore 
turistico. 

OS 2 - incrementare l'orientamento al 
mercato e accrescere la competitività delle 
aziende  

OS 3 - migliorare la posizione degli 
agricoltori nella catena del valore 

OG 2 - Sostenere e rafforzare la 
tutela dell'ambiente, compresa la 
biodiversità, l'azione per il clima e 
contribuire a raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
ambiente e clima, compresi gli 
impegni dell'Accordo di Parigi 

OS 4 - contribuire alla mitigazione e 
all'adattamento ai cambiamenti climatici 
riducendo le emissioni di gas serra, 
aumentando il sequestro di carbonio, così 
come promuovere l'energia sostenibile.  

OS 5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e 
un'efficiente gestione delle risorse naturali 
(acqua, suolo, aria), anche attraverso la 
riduzione della dipendenza dalla chimica.  

OS 6 - contribuire ad arrestare la perdita 
di biodiversità, migliorare i servizi 
ecosistemici e preservare habitat e 
paesaggi. 

OG 3 - Rafforzare il tessuto socio-
economico delle zone rurali 
 

OS 7 - attrarre e sostenere giovani 
agricoltori, altri nuovi agricoltori e 
facilitare lo sviluppo imprenditoriale 
sostenibile nelle aree rurali  

OS 8 - promuovere occupazione, 
sviluppo, parità di genere, inclusa la 
partecipazione delle donne alla gestione 
delle imprese agricole, inclusione sociale e 
sviluppo locale nelle aree rurali, inclusa 
l'economia circolare e la forestazione 
sostenibile  

OS 9 - migliorare le risposta dell'Unione 
alle esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, compresi gli 
alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti, 
prodotti in maniera sostenibile, la 
riduzione degli sprechi alimentari, nonchè 
il miglioramento del benessere animale e 
la lotta alla resistenza agli antimicrobici". 

 
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, 
innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo. 
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 “Quadro correlazioni” 

Le parole chiave elaborate al punto 1.4 della SSL interpretano le singole esigenze e si collegano ai relativi ambiti tematici, obiettivi, interventi ed indicatori. 
Di seguito una tabella che evidenzia le relazioni tra parole chiave, obiettivi, interventi ed indicatori.     

Ambito 
Tematico 

Parola chiave  
Obiettivo  Intervento/

Azione 

Indicatore 

Generale Specifico Locale Trasversale Output Risultato 

Sistemi locali del 
cibo 

 

Distretti 

 

Filiere agricole e 
agroalimentari 

 

Valorizzare l’agrobiodiversità OG 2 + OG 3 OS 6 + OS 8 

OL 1 

 

SRG06-A2 
SRG06-A3 

O.32 R.40 

Valorizzare i prodotti agroalimentari 
tradizionali locali 

OG 1 + OG 2 + OG 3 OS 1 + OS 4 + OS 8 

Promuovere il consumo di cibo da 
agricoltura sostenibile 

OG 2 + OG 3 OS 4 + OS 8 

Promuovere la conoscenza del Cibo e dei 
territori 

OG 3 OS 8 

Sviluppare le reti esistenti e facilitare la 
nascita di nuove aggregazioni interessate 
alla valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari tradizionali locali; 
sostenere la progettazione integrata 

OG 1 + OG 2 + OG 3 OS 3 + OS 4 + OS 8 OL 2 

Promuovere la conoscenza del Cibo locale OG 3 OS 8 OL 1 

Sostenere la produzione dei prodotti 
agroalimentari tradizionali locali 

OG 1 + OG 3 OS 1 + OS 8 OL 5  SRG06-A5 O.20 R.9 

Sostenere l’occupazione e l'inclusione nel 
settore agricolo 

OG 1 + OG 3 OS 1 + OS 8 OL 6  

SRG06-A2 
SRG06-A3 

O.32 R.40 

Sostenere progetti di cooperazione  OG 1 + OG 2 + OG 3 OS 3 + OS 4 + OS 8 OL 2 

Promuovere la conoscenza delle 
produzioni agroalimentari locali 

OG 3 OS 8 OL 1 

Promuovere la vendita diretta e le filiere 
corte 

OG 1 + OG 2 + OG 3 OS 3 + OS 4 + OS 8 OL 9 

Valorizzare i prodotti alimentari locali che 
utilizzano risorse genetiche agricole 

OG 2 + OG 3 OS 6 + OS 8 OL 1 

Promuovere l'innovazione e sostenere la 
creazione di comunità del cibo intelligenti 

OG 1 + OG 3 OS 1 + OS 8 OL 2 XCO 

valorizzare le varietà locali a rischio di 
estinzione 

OG 2 + OG 3 OS 6 + OS 8 OL 1  

Promuovere l'imprenditorialità OG 1 + OG 3 OS 1 + OS 8 OL 10 

Sostenere gli investimenti dei produttori 
di prodotti agroalimentari tradizionali 
locali 
 

OG 1 + OG 3 OS 1 + OS 8 OL 10  SRG06-A5 O.20 R.9 
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Ambito 
Tematico 

Parola chiave  
Obiettivo  Intervento/

Azione 

Indicatore 

Generale Specifico Locale Trasversale Output Risultato 

Sistemi di 
 

Offerta 
socioculturali 

 
e 
 

Turistico 
ricreativi 

locali 

Aumentare i flussi turistici  OG 2 + OG 3 OS 4 + OS 8 OL 3  

SRG06-A1 

O.32 R.40 

Promuovere il patrimonio culturale  OG 3 OS 8 OL 3 

Sviluppare la filiera turistica e sostenere la 
progettazione integrata  

OG 3 OS 8 OL 4 

Migliorare il sistema di governance 
turistica locale 

OG 3 OS 8 OL 4 

Migliorare la gestione organizzata della 
Destinazione turistica  

OG 3 OS 8 OL 4 

Promuovere l’utilizzo di sistemi di 
tourism technology  

OG 3 OS 8 OL 7 XCO 

Migliorare la Gestione delle destinazioni 
turistiche dell’area pescarese 
 

OG 3 OS 8 OL 4  

Aumentare la notorietà e il livello dei flussi 
turistici 

OG 3 OS 8 OL 3 

Sostenere l’occupazione e l'inclusione nel 
settore turistico 

OG 3 OS 8 OL 8 

Promuovere l’offerta locale sul turismo 
esperienziale  

OG 3 OS 8 OL 3  SRG06-A1 

Promuovere l’offerta ecoturistica e 
turistico culturale 

OG 2 + OG 3 OS 4 + OS 8 OL 3  SRG06-A3 

Promuovere attività esperienziali sul 
turismo enogastronomico 

OG 3 OS 8 OL 3  SRG06-A1 

Sostenere la realizzazione o sviluppo di 
infrastrutture turistiche e ricreative 

OG 3 OS 8 OL 3  SRG06-A4 O.22 R.41 

Condividere know how tecnologico in 
ambito turistico 

OG 3 OS 8 OL 7 XCO 

SRG06-A1 O.32 R.40 
Aumentare i flussi turistici  OG 3 OS 8 OL 3  

Stimolare e sostenere la realizzazione degli 
investimenti in ambito turistico 

OG 3 OS 8 OL 11 
 

 SRG06-A4 O.22 R.41 
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3.2 Ambito tematico prioritario e ambito tematico secondario correlato, 
articolati per Obiettivi individuati dalla SSL 

Come già anticipato nel punto precedente 3.1, la SSL si sviluppa sui due ambiti tematici prioritari: “Sistemi locali del 

cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari” e “Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali”. 

La SSL se pur non direttamente ed in via secondaria tocca gli altri 4 ambiti tematici attivati dalla Regione Abruzzo per 

l’intervento SRG06. 

La correlazione tra i due ambiti tematici scelti per la SSL è rappresentata nel punto precedente 3.1.    

Evidenti correlazioni secondarie esistono con gli altri 4 ambiti tematici attivati dalla Regione Abruzzo per l’intervento 

SRG06. 

L’articolazione degli ambiti tematici per obiettivi è rappresentata al precedente punto 3.1 della SSL: ”Quadro 

correlazioni”. 

 
 

3.3 Complementarietà e sinergie con altre politiche attive nel relativo Ambito 
Territoriale, nonché con i pertinenti interventi del CSR  

 
La Strategia di Sviluppo Locale 2023–2027 del GAL Terre Pescaresi rappresenta un tassello strategico nel mosaico 

delle politiche di sviluppo attive sull’area pescarese. La sua funzione strategica risiede nella natura del modello Leader 

che si afferma e si differenzia dagli altri strumenti d’intervento per il metodo di concepimento delle strategie e dei 

piani di sviluppo. L'approccio ascendente (dal basso verso l'alto) e la partecipazione dei partner locali nelle scelte di 

sviluppo permettono di pianificare piani e interventi mirati alla crescita e sviluppo esclusivi che non replicano le azioni 

sostenute da altri programmi ma creano sinergie con gli stessi garantendo l’uso ottimale delle risorse pubbliche e dei 

fondi UE. 

Complementarietà e sinergie della SSL con altri programmi sono riscontrabili confrontando la SSL 2023–2027 del 

GAL Terre Pescaresi con il PR Abruzzo FESR 2021-2027. Le azioni del FESR 5.1.1 e 5.1.2 si completano con gli 

Interventi/azioni della SSL 2023–2027 SRG06-A1 e SRG06-A4; le azioni del FESR 5.2.1 e 5.2.2 si completano con 

gli Interventi/azioni della SSL 2023–2027 SRG06-A1, SRG06-A4, SRG06-A.COOP.1 e SRG06-A.COOP.2. 

L’azione di coordinamento con l’Area Interna Val Fino – Vestina, iniziata nella passata programmazione 2014 – 2022, 

ha portato alla definizione di un set di azioni specifiche all’interno del PSL di Terre Pescaresi complementari agli 

interventi della strategia SNAI interessata. L’attività di coordinamento con l’Area Interna Val Fino – Vestina continua 

nella presente programmazione 2023 – 2027 e si arricchisce con il coinvolgimento del sistema territoriale della città di 

Pescara.  

I quadri comparativi che seguono evidenziamo gli elementi di complementarietà e sinergie con le altre politiche attive 

nel relativo Ambito Territoriale, nonché con i pertinenti interventi del CSR   
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Complementarietà e sinergia con IT - PR Abruzzo FESR 2021-2027 

IT - PR Abruzzo FESR 2021-2027 GAL Terre Pescaresi SSL 2023-2027 
Obiettivo 
strategico 

Obiettivo Specifico Giustificazioni Azioni 
Obiettivo 
Generale 

Obiettivo 
Specifico 

Obiettivo Locale Giustificazioni Interventi/Azioni 

5.  
Un'Europa più 
vicina ai cittadini 
attraverso la 
promozione dello 
sviluppo 
sostenibile e 
integrato di tutti i 
tipi di territorio e 
delle iniziative 
locali 

RSO5.1.  
Promuovere lo 
sviluppo sociale, 
economico e 
ambientale integrato 
e inclusivo, la 
cultura, il patrimonio 
naturale, il turismo 
sostenibile e la 
sicurezza nelle aree 
urbane 

Sostenere lo sviluppo integrato sulla rete 
urbana intermedia abruzzese, composta 
dagli otto sistemi territoriali di scala 
intercomunale che fanno riferimento alle 
Città Medie di Pescara, Chieti, Teramo, 
L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Lanciano e 
Vasto. Le strategie di sviluppo, attraverso 
un approccio sovracomunale di sistema 
capace di superare la storica 
frammentazione, si concentreranno sulle 
sfide relative al sottoutilizzo del 
patrimonio edilizio, all’attrattività 
turistica, alla gestione del verde, alla 
qualità della vita ed alla mobilità 
sostenibile.  

Azione 5.1.1 
Rigenerazione 
dello spazio 
urbano 

Azione 5.1.2 
Miglioramento 
delle capacità 
degli attori 
locali 

OG 3 
Rafforzare il 
tessuto socio-
economico 
delle zone 
rurali 
 

OS 8  
promuovere 
occupazione, 
sviluppo, parità 
di genere, 
inclusa la 
partecipazione 
delle donne alla 
gestione delle 
imprese 
agricole, 
inclusione 
sociale e 
sviluppo locale 
nelle aree rurali, 
inclusa 
l'economia 
circolare e la 
forestazione 
sostenibile 

OL 3  
Accrescere l'attrattività 
dei territori e la 
reputazione turistica. 

OL 4 
Favorire e sostenere la 
creazione e sviluppo di 
sistemi di offerta 
socioculturali e turistico-
ricreativi locali. 

OL 11 
Attrarre e sostenere  
investimenti nel settore 
turistico. 

Sostenere lo sviluppo 
economico dei comuni 
interessati dalla SSL 2023 
– 2027 del GAL e facenti 
parte del sistema 
territoriale della città di 
Pescara.  
Migliorare l’accesso ai 
servizi e alle 
infrastrutture a beneficio 
della popolazione rurale 
che principalmente ne 
beneficia, migliorare la 
collaborazione tra gli 
attori locali, promuovere 
l’innovazione, 
l’inclusione sociale e la 
parità di genere sono le 
grandi sfide che la SSL 
intende affrontare. 

SRG06-A1  
Sviluppo della 
Filiera Turistica 
delle Terre 
Pescaresi 

SRG06-A4 
Investimenti in 
infrastrutture per 
lo sviluppo 
socioeconomico. 
 

RSO5.2. 
Promuovere lo 
sviluppo sociale, 
economico e 
ambientale integrato 
e inclusivo a livello 
locale, la cultura, il 
patrimonio naturale, 
il turismo sostenibile 
e la sicurezza nelle 
aree diverse da quelle 
urbane 

Perseguire il riequilibrio territoriale per 
contrastare la marginalità delle aree 
interne e garantirne la coesione, attraverso 
il sostegno alle strategie dalla SNAI, è una 
priorità per la Regione Abruzzo. La sfida 
è rappresentata dalla valorizzazione del 
patrimonio turistico e culturale, dalla 
fruizione ecocompatibile del territorio, 
dalla conservazione degli spazi e del 
paesaggio e dall’attrattività dell’intero 
sistema. 

Azione 5.2.1 
Attuazione 
delle Strategie 
Territoriali per 
le Aree Interne 

Azione 5.2.2 
Miglioramento 
delle capacità 
degli attori 
locali 

OL 3 
Accrescere l'attrattività 
dei territori e la 
reputazione turistica. 

OL 4 
Favorire e sostenere la 
creazione e sviluppo di 
sistemi di offerta 
socioculturali e turistico-
ricreativi locali. 

OL 11  
Attrarre e sostenere  
investimenti nel settore 
turistico. 

Contribuire a migliorare 
la qualità della vita e a 
ridurre il divario tra zone 
rurali e aree urbane 
investendo le risorse 
disponibili per sostenere 
la nascita e lo sviluppo di 
un sistema territoriale 
integrato organizzato, 
finalizzato a governare i 
cambiamenti e ad 
attivare azioni capaci di 
generare benefici socio-
economici e ambientali 
per l’area interna Val 
Fino – Vestina e per le 
aree rurali diverse da 
quelle urbane nelle Terre 
Pescaresi  

SRG06-A1  
Sviluppo della 
Filiera Turistica 
delle Terre 
Pescaresi 

SRG06-A4 
Investimenti in 
infrastrutture per 
lo sviluppo 
socioeconomico. 

SRG06-
A.COOP.1  
Terre D’Abruzzo 

SRG06-
A.COOP.2  
Collezione Natura 

 

Complementarietà e sinergia con i pertinenti interventi del CSR    
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Complementarietà e sinergia con i pertinenti interventi del CSR Abruzzo 2023-2027  

CSR Abruzzo 2023-2027 GAL Terre Pescaresi SSL 2023-2027 

Obiettivo strategico Obiettivo Specifico Azioni Obiettivo Generale Obiettivo Specifico Interventi/Azioni 

OG 1 - Promuovere un 
settore agricolo resiliente, 
intelligente, competitivo e 
diversificato che garantisca 
sicurezza alimentare a lungo 
termine 

OS 1 - sostenere il reddito agricolo per assicurare sicurezza 
alimentare e sostenibilità economica delle produzioni agricole 
dell'Unione  

SRB01 
SRD03 

OG 1 - Promuovere un 
settore agricolo resiliente, 
intelligente, competitivo e 
diversificato che garantisca 
sicurezza alimentare a lungo 
termine 

OS 1 - sostenere il reddito agricolo per assicurare 
sicurezza alimentare e sostenibilità economica delle 
produzioni agricole dell'Unione  

SRG06-A1 
SRG06-A2 

OS 2 - incrementare l'orientamento al mercato e accrescere la 
competitività delle aziende  

SRD01 
SRG09 

OS 2 - incrementare l'orientamento al mercato e 
accrescere la competitività delle aziende  

SRG06-A2 
SRG06-A5 

OS 3 - migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del 
valore 

SRD01 
SRG09 

OS 3 - migliorare la posizione degli agricoltori nella 
catena del valore 

SRG06-A2 
SRG06-A5 

OG 2 - Sostenere e 
rafforzare la tutela 
dell'ambiente, compresa la 
biodiversità, l'azione per il 
clima e contribuire a 
raggiungere gli obiettivi 
dell'Unione in materia di 
ambiente e clima, compresi 
gli impegni dell'Accordo di 
Parigi 

OS 4 - contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai 
cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas serra, 
aumentando il sequestro di carbonio, così come promuovere 
l'energia sostenibile.  

SRD01 
SRG09 

OG 2 - Sostenere e rafforzare 
la tutela dell'ambiente, 
compresa la biodiversità, 
l'azione per il clima e 
contribuire a raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione in 
materia di ambiente e clima, 
compresi gli impegni 
dell'Accordo di Parigi 

OS 4 - contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai 
cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas 
serra, aumentando il sequestro di carbonio, così come 
promuovere l'energia sostenibile.  

SRG06-A1 
SRG06-A2 
SRG06-A4 
SRG06-A5 

OS 5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione 
delle risorse naturali (acqua, suolo, aria), anche attraverso la 
riduzione della dipendenza dalla chimica.  

SRD01 
SRD08 
SRG09 

OS 5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente 
gestione delle risorse naturali (acqua, suolo, aria), anche 
attraverso la riduzione della dipendenza dalla chimica.  

SRG06-A1 
SRG06-A2 
SRG06-A4 
SRG06-A5 

OS 6 - contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità, 
migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e paesaggi. 

SRA16 
SRB01 

OS 6 - contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità, 
migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e 
paesaggi. 

SRG06-A1 
SRG06-A2 

 

OG 3 - Rafforzare il tessuto 
socio-economico delle zone 
rurali 
 

OS 7 - attrarre e sostenere giovani agricoltori, altri nuovi 
agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile 
nelle aree rurali  

SRD01 
SRH04 

OG 3 - Rafforzare il tessuto 
socio-economico delle zone 
rurali 
 

OS 7 - attrarre e sostenere giovani agricoltori, altri nuovi 
agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale 
sostenibile nelle aree rurali  

SRG06-A1 
SRG06-A2 
SRG06-A3 
SRG06-A4 
SRG06-A5 

OS 8 - promuovere occupazione, sviluppo, parità di genere, 
inclusa la partecipazione delle donne alla gestione delle imprese 
agricole, inclusione sociale e sviluppo locale nelle aree rurali, 
inclusa l'economia circolare e la forestazione sostenibile  

SRD01 
SRD09 

OS 8 - promuovere occupazione, sviluppo, parità di 
genere, inclusa la partecipazione delle donne alla 
gestione delle imprese agricole, inclusione sociale e 
sviluppo locale nelle aree rurali, inclusa l'economia 
circolare e la forestazione sostenibile  

SRG06-A1 
SRG06-A2 
SRG06-A3 
SRG06-A4 
SRG06-A5 

OS 9 - migliorare le risposta dell'Unione alle esigenze della 
società in materia di alimentazione e salute, compresi gli 
alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti, prodotti in maniera 
sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari, nonchè il 
miglioramento del benessere animale e la lotta alla resistenza agli 
antimicrobici". 

SRD01 
SRH04 

OS 9 - migliorare le risposta dell'Unione alle esigenze 
della società in materia di alimentazione e salute, 
compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti, 
prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi 
alimentari, nonchè il miglioramento del benessere 
animale e la lotta alla resistenza agli antimicrobici". 

SRG06-A2 
SRG06-A5 
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4. Piano d’Azione 

Il Piano di azione traduce gli obiettivi in interventi finalizzati alla soddisfazione dei fabbisogni rilevati (Esigenze). 

Intervento/Azione Ambito tematico Modalità attuazione 
SRG06-A1  
Sviluppo della Filiera Turistica delle Terre Pescaresi 

✓ Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali. Gestione diretta GAL 

SRG06-A2 
sistemi del cibo, filiere e mercati locali 

✓ Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari. Gestione diretta GAL 

SRG06-A3 
Promozione delle filiere multisettoriali 

✓ Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali. 

✓ Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari. 
Gestione diretta GAL 

SRG06-A4 
Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico. 

✓ Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali. Bando pubblico GAL 

SRG06-A5 
Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole 

✓ Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari. Bando pubblico GAL 

SRG06-A.COOP.1  
Terre D’Abruzzo 

✓ Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari. Cooperazione 

SRG06-A.COOP.2  
Collezione Natura 

✓ Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali. Cooperazione 

SRG06-B1.1  
“Gestione” 

------------------------------------------- GAL 

SRG06-B2.1  
“Animazione e Comunicazione” 

------------------------------------------- GAL 
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4.1 Azioni previste per il Sotto intervento A (escluso i progetti di cooperazione) 
 
SRG06-A1 Sviluppo della Filiera Turistica delle Terre Pescaresi 

Ambito Tematico:  
Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali.  

Ambito Territoriale 
Territorio interessato dal SSL 2023-2027 del GAL. 

Finalità e descrizione generale 
L’intervento sostiene la progettazione e realizzazione di un piano di attività finalizzato allo sviluppo della Filiera 
Turistica delle Terre Pescaresi creata nella programmazione 2014 – 2022. La Filiera Turistica delle Terre Pescaresi è 
una rete di attori locali operanti direttamente o indirettamente in ambito turistico che aderiscono al partenariato e 
partecipano all’attuazione delle azioni di sviluppo. Alla Filiera turistica delle Terre Pescaresi possono partecipare: 
operatori del ricettivo turistico, operatori dei servizi turistici (accompagnatori e guide turistiche singole o associate, 
guide alpine e accompagnatori di media montagna, guide speleologiche, guide ambientali, guide equestri, agenzie di 
viaggio e turismo di incoming Abruzzo, imprese di trasporto, uffici di informazioni ai turisti, etc …), operatori di 
servizi connessi al turismo (centri visita, riserve naturali, musei, esposizioni e gallerie, gallerie/musei/luoghi del gusto, 
teatri, luoghi per gli spettacoli, abbazie, chiese e palazzi storici, centri di educazione ambientale, parchi a temi e attività 
outdoor, imprese di servizi di noleggio bike, di noleggio attrezzature per gli sport estivi ed invernali, fattorie didattiche, 
organizzatori esperienze ed itinerari del gusto, enti/imprese/associazioni operanti nella valorizzazione e promozione 
del territorio e dei suoi attrattori, ristoranti, enoteche, punti vendita di prodotti tipici del territorio, etc…) 
Per generare dinamiche di progresso efficaci allo sviluppo intelligente della filiera turistica territoriale occorre 
considerare alcune variabili sulle quali concentrare l’intervento/azione e le attività da realizzare: 
 

FILIERA TURISTICA DELLE TERRE PESCARESI 
PIANO DELLE AZIONI 

VARIABILI ATTIVITA’ 

Cod.  
Variabile 

Variabile 
Cod. 

Azione 
Attività 

V.1 Governance A.1 ✓ Elaborazione di un nuovo modello di governance della filiera turistica. 

✓ Pianificazione ed attuazione di una campagna di adesione alla Filiera 
Turistica delle Terre Pescaresi, di coinvolgimento dei soggetti pubblici 
e privati attivi sul territorio.  

V.2 Innovazione A.2 ✓ Progettazione e realizzazione di interventi ed iniziative innovativi 
finalizzati alla valorizzazione delle risorse forestali, ambientali, culturali 
e turistiche. 

✓  Progettazione e realizzazione di nuovi attrattori turistici.    

V.3 Tecnologia A.3 ✓ Implementazione e sviluppo di un sistema informativo che attraverso 
l’uso di una innovativa infrastruttura tecnologica gestirà i dati e i fatti 
della filiera turistica e promuoverà l’offerta turistica delle Terre 
Pescaresi. Il sistema informativo che verrà sviluppato sarà 
interconnesso ed interoperabile con il Destination Management 
System della Regione Abruzzo e con l’Hub del turismo digitale 
realizzato dal Ministero del Turismo.  

✓ Investimento in nuove tecnologie sviluppate per il settore turismo, 
connesse con il sistema informativo della filiera turistica. 

V.4 Sostenibilità A.4 ✓ Progettazione e attuazione di azioni e investimenti materiali ed 
immateriali volti a valorizzare le aree forestali, le risorse ambientali, il 
patrimonio culturale dell’area pescarese.  

✓ Realizzazione di interventi finalizzati a sostenere un turismo sostenibile 
e a promuovere il turismo naturalistico. 

V.5 Inclusione A.5 ✓ Progettazione e attuazione di azioni di informazione, animazione, 
formazione e orientamento al lavoro, rivolto ai gruppi vulnerabili, con 
l’obiettivo di contribuire ad aumentare l’offerta di manodopera 
disponibile sul territorio. 

V.6 Creazione 
d’impresa 

A.6 ✓ Realizzazione di azioni di informazione, animazione, formazione e 
assistenza rivolta ai giovani per promuovere e favorire la nascita e/o lo 



 

Pag 47  
  

FILIERA TURISTICA DELLE TERRE PESCARESI 
PIANO DELLE AZIONI 

VARIABILI ATTIVITA’ 

Cod.  
Variabile 

Variabile 
Cod. 

Azione 
Attività 

sviluppo di nuove imprese giovanili e startup innovative. 

V.7 Parità di genere A.7 ✓ Realizzazione di azioni di informazione, animazione, formazione e 
assistenza rivolte alle donne per promuovere e favorire la nascita e/o 
lo sviluppo di nuove imprese femminili. 

V.8 Informazione 
Comunicazione 

A.8 ✓ Progettazione e realizzazione di azioni di informazione finalizzate a 
diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze, le opportunità, 
l'innovazione, la ricerca, la digitalizzazione (le azioni contribuiscono alla 
realizzazione della strategia AKIS regionale).  

✓ Pianificazione e realizzazione di azioni di comunicazione finalizzate a 
far conoscere l’offerta turistica, i servizi e le infrastrutture turistiche 
delle Terre Pescaresi, promuovendone l’utilizzo e facilitandone 
l’accesso. 

Esigenze a cui l’operazione contribuisce 
❖ Promuovere la fruizione sostenibile, l’uso culturale ricreativo e sociale delle aree naturali. 

❖ Promuovere il patrimonio storico-architettonico e culturale come attrattore turistico. 

❖ Sviluppare la filiera turistica e sostenere la progettazione integrata.  

❖ Rafforzare il coordinamento delle reti attive in ambito turistico. 

❖ Rafforzare il modello di gestione e implementare gli strumenti ICT per il management e marketing della 
destinazione. 

❖ Supportare maggiormente gli operatori turistici per garantire l’utilizzo dei sistemi di tourism technology (Travel 
Tecnology) promossi dal GAL e dalla Regione Abruzzo. 

❖ Promuovere una maggior partecipazione attiva degli operatori nella condivisione delle scelte che interessano le la 
Filiera turistica delle Terre Pescaresi. 

❖ Aumentare la notorietà e il livello di flussi turistici  

❖ Creare e sostenere l’occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali. 

❖ Promuovere l’offerta locale sul turismo esperienziale.  

❖ Promuovere l’offerta ecoturistica e turistico culturale. 

❖ Promuovere attività esperienziali sul turismo enogastronomico. 

❖ Sostenere la realizzazione o sviluppo di infrastrutture turistiche e ricreative. 

❖ Condividere il know how tecnologico in ambito turistico sviluppato o promosso dai poli di innovazione regionali. 

❖ Aumentare la notorietà e la reputazione delle Terre Pescaresi attraverso la promozione di una offerta turistica di 
qualità.  

❖ Stimolare e sostenere la realizzazione degli investimenti in ambito turistico. 

❖ Creare e sostenere l’occupazione e l'inclusione sociale nel settore turismo. 

Tipologia di operazione 
Operazione Specifica: L’intervento SRG06-A1 è coerente/complementare con l’intervento SRG07 del PSP 
“Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages”, intervento non incluso nel CSR Abruzzo. L’intervento 
SRG06-A1 si differenzia dall’intervento SRG07 inquanto gli ambiti tematici, le azioni, le condizioni di ammissibilità, 
la formula attuativa non coincidono completamente. L’intervento trova inoltre coerenza/complementarietà 
secondaria con gli interventi SRD03, SRD08, SRD09, SRH04 e SRG09 del CSR Abruzzo.  

Modalità attuativa:  
Gestione diretta GAL. 

Tipologia di beneficiari ammissibili 

☒  GAL Terre Pescaresi. 

Collegamento con altri interventi del CSR Abruzzo 
Vedi paragrafo precedente “Tipologia di operazione”.  

Dotazione finanziaria 

€ 398.437,50 
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Tipologia di pagamenti  

☒  rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario. 

Entità ed intensità del sostegno (min e max) 
Il Sostegno pubblico concedibile prevede un’aliquota del 100% dei costi ammissibili. 

Indicatori di riferimento coerenti con il CSR Abruzzo 2023-2027  

Indicatore di Output O.32. Numero di altre operazioni o unità di cooperazione (escluso il PEI indicato 
in O.1). 

Indicatore di Risultato R.40 Transizione intelligente dell'economia rurale: Numero di strategie "Piccoli 
comuni intelligenti" sovvenzionate. 

 
Valori target attesi per annualità 

Indicatori 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

O.32 Numero di altre operazioni o unità di 
cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI indicato in 
O.1). 

1 1 1 1 1 1 

R.40 Transizione intelligente dell'economia rurale: 
Numero di strategie "Piccoli comuni intelligenti" 
sovvenzionate. 

1 

Applicazione delle norme in materia di aiuti di stato 
Reg. (UE) n. 2472/2022 del 14 dicembre 2022 (ABER). 
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SRG06-A2 Sistemi del cibo, filiere e mercati locali  

Ambito Tematico:  
Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari. 

Ambito Territoriale 
Territorio interessato dal SSL 2023-2027 del GAL. 

Finalità e descrizione generale 
L’intervento sostiene la progettazione e realizzazione di un piano di azioni ed operazioni finalizzate alla creazione e 
sviluppo di un nuovo Sistema Locale del Cibo smart sui territori dell’area pescarese. Il Sistema Locale del Cibo è 
l’evoluzione della struttura organizzativa dell’offerta enogastronomica locale, creata dal GAL nella programmazione 
Leader 2014 – 2022 e che vedeva al suo interno le “Comunità di prodotto e territorio” e le “filiere corte”.  
Il Sistema Locale del Cibo coinvolgerà quei soggetti privati e pubblici che direttamente o indirettamente potranno 
contribuire alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico custodito nelle Terre Pescaresi. 
Per generare dinamiche di progresso efficaci allo sviluppo intelligente del Sistema Locale del Cibo occorre considerare 
alcune variabili sulle quali concentrare l’intervento/azione e le attività da realizzare: 
 

SISTEMA LOCALE DEL CIBO  
PIANO DELLE AZIONI 

VARIABILI ATTIVITA’ 

Cod.  
Variabile 

Variabile 
Cod. 

Azione 
Attività 

V.1 Governance A.1 ✓ Elaborazione di un nuovo modello di governance del Sistema Locale 
del Cibo. 

✓ Pianificazione ed attuazione di una campagna di adesione al Sistema 
Locale del Cibo, di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati attivi 
sul territorio.  

V.2 Innovazione A.2 ✓ Progettazione e realizzazione di interventi ed iniziative innovativi 
finalizzati alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed 
enogastronomico custodito nelle Terre Pescaresi. 

✓ Progettazione e realizzazione di interventi innovativi per la 
valorizzazione dell’offerta agroalimentare ed enogastronomica delle 
Terre Pescaresi. 

V.3 Tecnologia A.3 ✓ Sperimentazione di sistemi informativi dedicati alla gestione e 
promozione dell’offerta agroalimentare ed enogastronomica delle 
Terre Pescaresi, che utilizzano nuove tecnologie e asset digitali.  

V.4 Sostenibilità A.4 ✓ Progettazione e attuazione di azioni finalizzate a promuovere le filiere 
corte, i mercati contadini e il consumo di alimenti locali con l’obiettivo 
di sostenere l’agrobiodiversità e di contrastare l’impatto sul clima 
provocato dall’inquinamento prodotto dai movimenti logistici collegati 
alla vendita ed al consumo di prodotti di provenienza non locale. 

V.5 Inclusione A.5 ✓ Progettazione e attuazione di azioni di informazione, animazione, 
formazione e orientamento al lavoro, rivolto ai gruppi vulnerabili, con 
l’obiettivo di contribuire ad aumentare l’offerta di manodopera 
disponibile sul territorio. 

V.6 Creazione 
d’impresa 

A.6 ✓ Realizzazione di azioni di informazione, animazione, formazione e 
assistenza rivolta ai giovani per promuovere e favorire la nascita e/o lo 
sviluppo di nuove imprese giovanili e startup innovative. 

V.7 Parità di genere A.7 ✓ Realizzazione di azioni di informazione, animazione, formazione e 
assistenza rivolte alle donne per promuovere e favorire la nascita e/o 
lo sviluppo di nuove imprese femminili. 

V.8 Informazione 
Comunicazione 

A.8 ✓ Progettazione e realizzazione di azioni di informazione finalizzate a 
diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze, le opportunità, 
l'innovazione, la ricerca, la digitalizzazione (le azioni contribuiscono alla 
realizzazione della strategia AKIS regionale).  

✓ Pianificazione e realizzazione di azioni di comunicazione finalizzate a 
far conoscere l’offerta turistica, i servizi e le infrastrutture turistiche 
delle Terre Pescaresi, promuovendone l’utilizzo e facilitandone 
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SISTEMA LOCALE DEL CIBO  
PIANO DELLE AZIONI 

VARIABILI ATTIVITA’ 

Cod.  
Variabile 

Variabile 
Cod. 

Azione 
Attività 

l’accesso. 

Esigenze a cui l’operazione contribuisce 
❖ Valorizzare le varietà locali a rischio di estinzione. 

❖ Valorizzare le produzioni agroalimentari tradizionali locali. 

❖ Promuovere il consumo di cibo prodotto con basso impatto sull’ambiente. 

❖ Accrescere l'attrattività dei territori e dei prodotti. 

❖ Sviluppare le reti esistenti e facilitare la nascita di nuove aggregazioni interessate alla valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari tradizionali locali; sostenere la progettazione integrata. 

❖ Promuovere la conoscenza presso buyer e consumatori. 

❖ Sostenere la produzione dei prodotti agroalimentari tradizionali locali. 

❖ Creare e sostenere l’occupazione e l'inclusione nel settore agroalimentare. 

❖ Promuovere forme di collaborazione. 

❖ Accrescere la conoscenza dei consumatori sulle produzioni agroalimentari del territorio. 

❖ Promuovere la vendita diretta e le filiere corte. 

❖ Valorizzare i prodotti alimentari locali che utilizzano risorse genetiche agricole. 

❖ Promuovere l'innovazione e sostenere la creazione di comunità del cibo intelligenti. 

❖ Valorizzare l’agrobiodiversità (o biodiversità di interesse agricolo e alimentare). 

❖ Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali. 

Tipologia di operazione 
Operazione Specifica: L’intervento SRG06-A2 è coerente/complementare con l’intervento SRG07 del PSP 
“Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages”, non incluso nel CSR Abruzzo. L’intervento SRG06-A2 
si differenzia dall’intervento SRG07 inquanto ambiti tematici, le azione, le condizioni di ammissibilità, la formula 
attuativa non coincidono completamente. L’intervento trova inoltre coerenza/complementarietà secondaria con 
l’intervento SRB16, SRB01, SRD01, SRG09, SRH04 del CSR Abruzzo.  

Modalità attuativa:  
Gestione diretta GAL. 

Tipologia di beneficiari ammissibili 

☒  GAL Terre Pescaresi. 

Collegamento con altri interventi del CSR Abruzzo 
Vedi paragrafo precedente “Tipologia di operazione”. 

Dotazione finanziaria 

€ 250.000,00 

Tipologia di pagamenti  

☒  rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario 

Entità ed intensità del sostegno (min e max) 
Il Sostegno pubblico concedibile prevede un’aliquota del 100% dei costi ammissibili. 

Indicatori di riferimento coerenti con il CSR Abruzzo 2023-2027  

Indicatore di Output O.32. Numero di altre operazioni o unità di cooperazione (escluso il PEI indicato in 
O.1). 

Indicatore di Risultato R.40 Transizione intelligente dell'economia rurale: Numero di strategie "Piccoli 
comuni intelligenti" sovvenzionate. 

 
Valori target attesi per annualità  

Indicatori 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

O.32. Numero di altre operazioni o unità di 
cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI indicato in 

1 1 1 1 1 1 
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O.1). 

R.40 Transizione intelligente dell'economia rurale: 
Numero di strategie "Piccoli comuni intelligenti" 
sovvenzionate. 

1 

Applicazione delle norme in materia di aiuti di stato 
Reg. (UE) n. 2472/2022 del 14 dicembre 2022 (ABER). 
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SRG06-A3 Promozione delle filiere multisettoriali  

Ambito Tematico:  
Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali. 
Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari. 

Ambito Territoriale 
Territorio interessato dal SSL 2023-2027 del GAL. 

Finalità e descrizione generale 
L’intervento sostiene la promozione e lo sviluppo delle filiere che operano nei due ambiti tematici sopra indicati 
(Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali e Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e 
agroalimentari).  
Per generare dinamiche di progresso efficaci alla promozione e allo sviluppo di filiere multisettoriali occorre 
considerare alcune variabili sulle quali concentrare l’intervento/azione e le attività da realizzare: 
 

Promozione delle filiere multisettoriali  
PIANO DELLE AZIONI 

VARIABILI ATTIVITA’ 

Cod.  
Variabile 

Variabile 
Cod. 

Azione 
Attività 

V.1 Governance A.1 ✓ Organizzazione di un network degli attori locali che operano all’interno 
delle Filiera Turistica e del Sistema Locale del Cibo delle Terre 
Pescaresi.   

V.2 Innovazione A.2 ✓ Progettazione di azioni pilota che favoriscono la collaborazione tra 
attori attivi nei diversi settori economici locali e l’attuazione di 
innovative strategie di marketing territoriale.  

V.8 Informazione 
Comunicazione 

A.8 ✓ Progettazione e realizzazione di azioni di informazione finalizzate a 
diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze, le opportunità, 
l'innovazione, la ricerca, la digitalizzazione (le azioni contribuiscono alla 
realizzazione della strategia AKIS regionale).  

✓ Pianificazione e realizzazione di azioni di comunicazione finalizzate a 
far conoscere l’offerta territoriale integrata delle Terre Pescaresi. 

Esigenze a cui l’operazione contribuisce 
❖ Promuovere l’offerta locale sul turismo esperienziale.  

❖ Promuovere l’offerta ecoturistica e turistico culturale. 

❖ Promuovere attività esperienziali sul turismo enogastronomico. 

❖ Valorizzare le produzioni agroalimentari tradizionali locali. 

❖ Accrescere l'attrattività dei territori e dei prodotti. 

❖ Promuovere la conoscenza presso buyer e consumatori. 

❖ Promuovere forme di collaborazione. 

❖ Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali. 

Tipologia di operazione 
Operazione Specifica: L’intervento SRG06-A3 è coerente/complementare con l’intervento SRG07 del PSP 
“Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages”, non incluso nel CSR Abruzzo. L’intervento SRG06-A3 
si differenzia dall’intervento SRG07 inquanto ambiti tematici, le azione, le condizioni di ammissibilità, la formula 
attuativa non coincidono completamente. L’intervento trova inoltre coerenza/complementarietà secondaria con 
l’intervento SRH04 del CSR Abruzzo.  

Formula attuativa:  
Gestione diretta GAL. 

Tipologia di beneficiari ammissibili 

☒  GAL Terre Pescaresi. 

 

Collegamento con altri interventi del CSR Abruzzo 
Vedi paragrafo precedente “Tipologia di operazione”.  
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Dotazione finanziaria 

€ 300.000,00 

Tipologia di pagamenti  

☒  rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario. 

Entità ed intensità del sostegno (min e max) 
Il Sostegno pubblico concedibile prevede un’aliquota del 100% dei costi ammissibili. 

Indicatori di riferimento coerenti con il CSR Abruzzo 2023-2027  

Indicatore di Output O.32. Numero di altre operazioni o unità di cooperazione (escluso il PEI indicato in 
O.1). 

Indicatore di Risultato R.40 Transizione intelligente dell'economia rurale: Numero di strategie "Piccoli 
comuni intelligenti" sovvenzionate. 

 
Valori target attesi per annualità 

Indicatori 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

O.32. Numero di altre operazioni o unità di 
cooperazione 
sovvenzionate (escluso il PEI indicato in O.1). 

1 1 1 1 1 1 

R.40 Transizione intelligente dell'economia rurale: 
Numero di strategie "Piccoli comuni intelligenti" 
sovvenzionate. 

1 

Applicazione delle norme in materia di aiuti di stato 
Reg. (UE) n. 2472/2022 del 14 dicembre 2022 (ABER). 
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SRG06-A4 Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico  

Ambito Tematico:  
Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali. 

Ambito Territoriale 
Territorio interessato dal SSL 2023-2027 del GAL. 

Finalità e descrizione generale 
L’intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla realizzazione, riqualificazione, ampliamento di infrastrutture 
turistiche e infrastrutture ricreative che potranno essere fruite dalla comunità locale e da tutti coloro non residente che 
per motivi diversi accederanno al territorio delle Terre Pescaresi. 
L’intervento crea nuovi attrattori e servizi turistici e contribuisce a contrastare il fenomeno migratorio causa dello 
spopolamento delle aree rurali. 

Esigenze a cui l’operazione contribuisce 
❖ Aumentare la notorietà e il livello di flussi turistici. 

❖ Sostenere la realizzazione o sviluppo di infrastrutture turistiche e ricreative. 

❖ Aumentare la notorietà e la reputazione delle Terre Pescaresi attraverso la promozione di una offerta turistica di 
qualità.  

❖ Promuovere la fruizione sostenibile, l’uso culturale ricreativo e sociale delle aree naturali. 

❖ Promuovere il patrimonio storico-architettonico e culturale come attrattore turistico. 

Tipologia di operazione 
Operazione Specifica: L’intervento SRG06-A4 è coerente/complementare con l’intervento SRD07 del PSP 
“investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali”, intervento non 
incluso nel CSR Abruzzo.  L’intervento SRG06-A4 si differenzia dall’intervento SRD07 inquanto obiettivi, indicatori, 
condizioni di ammissibilità, interventi non sono completamente speculari. L’intervento SRG06-A4 non interviene 
sulle infrastrutture per l'agricoltura ma solo su quelle per lo sviluppo socioeconomico, di conseguenza l’obiettivo e 
l’indicatore inerenti non sono considerati. L’intervento SRG06-A4 sostiene solo gli investimenti delle Azioni 4 e 5 
escludendo quelli delle Azioni 1, 2, 3, 6 e 7 previste nell’ intervento SRD07. Cambiano anche i beneficiari (sono esclusi 
i soggetti in forma associata) e le condizioni di ammissibilità di seguito. L’intervento trova inoltre 
coerenza/complementarietà secondaria con gli interventi SRD08 e SRD09 del CSR Abruzzo.     

Modalità attuativa 
Bando pubblico GAL. 

Tipologia degli interventi ammissibili 

► Realizzazione, riqualificazione, adeguamento e ampliamento di infrastrutture turistiche intese quali beni costituiti 
da opere e impianti utilizzabili dalla collettività e collocati in aree aperte al pubblico tra cui: 

▪ realizzazione e/o adeguamento e/o implementazione di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo, in bicicletta, 
in barca, canoa, etc; 

▪ realizzazione e/o adeguamento e/o implementazione di parchi tematici o parchi a tema; 

▪ realizzazione e/o adeguamento e/o implementazione di infrastrutture turistiche nei boschi;    

▪ realizzazione di infrastrutture leggere per lo sviluppo di attività sportive e turistiche in ambienti lentici e lotici; 

▪ realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itinerari tematici; 

▪ acquisto/realizzazione e installazione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità; 

▪ interventi mirati a garantire l’accessibilità e la fruibilità a utenti con esigenze complesse e differenziate (pedane 
e ponti in legno su sentieri scivolosi o su percorsi con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di  
osservazione adeguate a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni con scritte Braille o mappe tattili per 
coloro che hanno difficoltà visive, attrezzature destinate allo scopo, ecc.); 

▪ realizzazione di strutture di riparo temporaneo dalle intemperie, bivacchi, aree di sosta per campeggio, per 
camper, aree picnic, punti sosta e punti esposizione; 

▪ realizzazione di infrastrutture leggere per lo sviluppo del turismo naturalistico; 

▪ realizzazione di punti di appoggio e di apprestamento di servizi igienici; 

▪ georeferenziazione degli itinerari; 

▪ adeguamento di immobili e/o acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione o il miglioramento di 
centri di informazione e accoglienza turistica; 

▪ recupero, conservazione, ristrutturazione e adeguamento di strutture di pregio paesaggistico – culturale 
situate lungo o in prossimità dei percorsi e itinerari turistici. 

► Realizzazione, miglioramento, adeguamento e ampliamento di infrastrutture ricreative pubbliche: 
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▪ realizzazione e/o adeguamento di strutture per attività sportive all’aperto; 

▪ realizzazione e/o adeguamento di strutture senza scopo di lucro per attività culturali, inclusi teatri, musei, 
ecomusei, cinema, circoli, orti botanici; 

▪ realizzazione di spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per l’infanzia. 

Condizioni di ammissibilità  
sono considerate ammissibili le domande di sostegno che alla data di presentazione soddisfano i seguenti principali 
requisiti di ammissibilità: 

• Il soggetto richiedente appartiene ad una delle tipologie indicate nel paragrafo “Tipologia di beneficiari 
ammissibili”. 

• Il soggetto richiedente è iscritto all’Anagrafe delle Aziende Agricole all'interno del SIAN.  

• Il soggetto richiedente ha sede all’interno del territorio interessato dalla SSL del GAL Terre Pescaresi. 

• Gli interventi vengono realizzati esclusivamente nelle aree indicate nel paragrafo “Ambito Territoriale”. 

• Il soggetto richiedente possiede un diritto reale o personale di godimento della proprietà sulla quale insiste 
l’investimento ed autorizzato all’intervento.  

• Le proprietà oggetto di investimenti sono presenti sul Fascicolo Aziendale.  

• Gli interventi per i quali si richiede il contributo non sono oggetto di altri contributi. 

• Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di sostegno.  

• Alla domanda di sostegno deve essere allegato un Piano Interventi (PI) della durata di 12 mesi, da avviare 
successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, volto a fornire elementi per la valutazione della 
efficacia dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 

• Il contributo minimo richiedibile è superiore a 30.000,00 Euro. 

• Il punteggio minimo auto dichiarato è uguale o superiore al 30% di quello massimo attribuibile.   

Impegni inerenti le operazioni di investimento 
Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 

- realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative dell’Autorità di Gestione 
regionale; 

- assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di cinque anni di 
tempo e alle condizioni stabilite dalla Autorità di Gestione regionale; 

- rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità disposti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129. 

Erogazione di anticipi 
È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 
50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del 
presente Piano.  

Tipologia di beneficiari ammissibili 

☒  Enti pubblici. 

☒  Comuni con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti (attestazione del Revisore 
rispetto all’ultimo bilancio certificato). 

☒  Consorzi forestali conduttori di superfici forestali, con posizione aperta nel Repertorio economico e 
amministrativo (REA). 

☒  Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, con posizione aperta nel Repertorio economico e amministrativo 
(REA). 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Principi: 

− Localizzazione territoriale operazione. 

− Caratteristiche del soggetto richiedente. 

− Dimensione economica dell’operazione. 

− Caratteristiche degli interventi. 

− Connessione con altri interventi. 

Collegamento con altri interventi del CSR Abruzzo 
Vedi paragrafo precedente “Tipologia di operazione”.  

Dotazione finanziaria 

€ 800.000,00 
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Tipologia di pagamenti  

☒  rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario. 

Entità ed intensità del sostegno (min e max) 
Il Sostegno pubblico massimo concedibile potrà essere del 100% dei costi ammissibili. 
L’entità del contributo verrà definita dal bando ma non potrà superare € 150.000,00. 

Indicatori di riferimento coerenti con il CSR Abruzzo 2023-2027  

Indicatore di Output O.22 Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture 
sovvenzionati. 

Indicatore di Risultato R.41 Connettere l’Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un 
migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC. 

 
Valori target attesi per annualità  

Indicatori 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

O.22. Numero di operazioni o unità relative agli 
investimenti nelle infrastrutture sovvenzionati. 

0 4 1 0 0 0 

R.41 Connettere l’Europa rurale: Percentuale di 
popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso 
ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della 
PAC. 

0% 10% 30% 50% 60% 70% 

Applicazione delle norme in materia di aiuti di stato 
Reg. (UE) n. 2472/2022 del 14 dicembre 2022 (ABER). 
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SRG06-A5 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole 

Ambito Tematico:  
Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari  

Ambito Territoriale 
Territorio interessato dal SSL 2023-2027 del GAL. 

Finalità e descrizione generale 
L’intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività 
delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali. Tali finalità saranno perseguite 
attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l’incremento della produttività e l’adeguamento della struttura dei 
costi e dei ricavi aziendali. 
In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti, connessi al ciclo produttivo agricolo delle 
aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche: 
1) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di 

mercato; 
2) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi anche attraverso investimenti in tecnologia 

digitale; 
3) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione 

(incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell’ambito di 
filiere locali e/o corte. 

Esigenze a cui l’operazione contribuisce 
❖ Sostenere gli investimenti dei produttori di prodotti agroalimentari tradizionali locali. 

❖ Sostenere la produzione dei prodotti agroalimentari tradizionali locali. 

Tipologia di operazione 
Operazione Specifica: L’intervento SRG06-A5 è coerente con l’intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli 
per la competitività delle aziende agricole” incluso nel CSR Abruzzo ma propone obiettivi e condizioni di ammissibilità 
sostanzialmente differenti. L’intervento SRG06-A5 si differenzia dall’intervento SRD01 inquanto obiettivi, indicatori, 
condizioni di ammissibilità, interventi non sono completamente speculari. L’intervento SRG06-A5 non sostiene le 
tipologie di investimento a) e b) previste nell’intervento SRD01. Solo 2 obiettivi su 3 corrispondono e le condizioni 
di ammissibilità dell’intervento SRD01 non soddisfano quelle previste dall’intervento SRG06-A5.  

Modalità attuativa 
Bando pubblico GAL. 

Tipologia degli interventi ammissibili 
Tipologie di investimento previste: 
1) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di 

mercato; 
2) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi anche attraverso investimenti in tecnologia 

digitale; 
3) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione 

(incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell’ambito di 
filiere locali e/o corte. 

Condizioni di ammissibilità  
sono considerate ammissibili le domande di sostegno che alla data di presentazione soddisfano i seguenti principali 
requisiti di ammissibilità: 

• Il soggetto richiedente appartiene ad una delle tipologie indicate nel paragrafo “Tipologia di beneficiari 
ammissibili”. 

• Il soggetto richiedente è iscritto all’Anagrafe delle Aziende Agricole all'interno del SIAN.  

• Il soggetto richiedente ha sede all’interno del territorio interessato dalla SSL del GAL Terre Pescaresi. 

• Gli interventi vengono realizzati esclusivamente nelle aree indicate nel paragrafo “Ambito Territoriale”. 

• Il soggetto richiedente possiede un diritto reale o personale di godimento della proprietà sulla quale insiste 
l’investimento ed autorizzato all’intervento.  

• Le proprietà oggetto di investimenti sono presenti sul Fascicolo Aziendale.  

• Gli interventi per i quali si richiede il contributo non sono oggetto di altri contributi. 

• Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di sostegno.  
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• Alla domanda di sostegno deve essere allegato un Piano Investimenti Aziendale (PIA) della durata di 12 mesi, da 
avviare successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, volto a fornire elementi per la valutazione 
della efficacia dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 

• Il contributo minimo richiedibile è superiore a 5.000,00 Euro. 

• Il punteggio minimo auto dichiarato è uguale o superiore al 30% di quello massimo attribuibile.   

Impegni inerenti le operazioni di investimento 
Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 

- realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative dell’A. di G.; 

- assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di cinque anni di 
tempo e alle condizioni stabilite dalla dell’A. di G.; 

- rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità disposti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129. 

Erogazione di anticipi 
È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 
50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite dal bando.  

Tipologia di beneficiari ammissibili 

☒  Imprenditori agricoli e imprese agricole iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Principi: 

− Localizzazione territoriale operazione. 

− Caratteristiche del soggetto richiedente. 

− Dimensione economica dell’operazione. 

− Caratteristiche degli interventi. 

Collegamento con altri interventi del CSR Abruzzo 
Vedi paragrafo precedente “Tipologia di operazione”. 

Dotazione finanziaria 

€ 200.000,00 

Tipologia di pagamenti  

☒  rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario. 

Entità ed intensità del sostegno (min e max) 
Il Sostegno pubblico massimo concedibile prevede un’aliquota base del 65% dei costi ammissibili. 
L’aliquota base potrà essere amentata prevedendo una maggiorazione fino al 80% per investimenti sostenuti dai 
Giovani agricoltori.  
L’entità del contributo verrà definita dal bando ma non potrà superare € 50.000,00. 

Indicatori di riferimento coerenti con il CSR Abruzzo 2023-2027  

Indicatore di Output O.20 Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati 
nelle aziende agricole. 

Indicatore di 
Risultato 

R.9 Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare 
e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse. 

Valori target attesi per annualità  

Indicatori 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

O.20. Numero di operazioni o unità relative agli 
investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole. 

0 0 8 0 0 0 

R.9 Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli 
investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende 
oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse. 

0% 0% 0,006% 0% 0% 0% 

Applicazione delle norme in materia di aiuti di stato 
L'intervento è compreso nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e non è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di stato  
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4.2 Descrizione delle azioni previste per il Sotto intervento B 
 

SRG06-B.1.1 Gestione 

Finalità e descrizione generale 
La Strategia di Sviluppo Locale è attuata dal GAL attraverso un’efficacia ed attenta gestione operativa, economica e 
finanziaria della SSL. 
La struttura tecnico amministrativa composta da professionisti già operanti nelle precedenti programmazioni Leader, 
già selezionati e contrattualizzati, esperti nella direzione e nella gestione amministrativa e contabile, garantisce la 
corretta ed equilibrala conduzione della SSL 2023-2027. 
In particolare la struttura tecnica amministrativa vede la presenza di un staff composto da: 

- Direttore 

- Responsabile Amministrativo e della Contabilità 

- Collaboratore di Direzione (Segretaria) 
Tutti con esperienza lavorativa per i ruoli e le funzioni di riferimento. 
Ruoli e funzioni sono disciplinati dal Regolamento Interno del GAL approvato e allegato alla presente SSL. 
Il GAL ha la sua sede operativa a Manoppello, una sede di 350 mq completamente attrezzata per l’uso e già operativa 
fin dal 2001 per la gestione del PIC Leader 200-2006 e delle SSL dal 2007 al 2022, che sarà dedicata in via esclusiva 
all’attuazione della SSL 2023-2027. 
Come sopra citato il GAL ha approvato un Regolamento interno che regola tutti gli aspetti legati alla gestione della 
SSL e agli obblighi di pubblicizzazione e trasparenza. 
Il GAL utilizza un sistema di monitoraggio informatico dedicato denominato “Gestionale”, già positivamente 
collaudato nelle passate programmazione leader, settato per gestire digitalmente dati quantitativi e qualitativi, per 
fornire informazioni sull’avanzamento della SSL, per offrire strumenti di consultazione per le attività di controllo, 
monitoraggio e valutazione.  

Formula attuativa:  
Gestione da parte del GAL. 

Tipologia di beneficiari ammissibili 
GAL Terre Pescaresi. 

Dotazione finanziaria 
€ 477.968,75. 

Tipologia di pagamenti  
Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario. 

Entità ed intensità del sostegno (min e max) 
Il Sostegno pubblico concedibile prevede un’aliquota del 100% dei costi ammissibili. 

Applicazione delle norme in materia di aiuti di stato 
Reg. (UE) n. 2472/2022 del 14 dicembre 2022 (ABER). 
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SRG06-B.2.1 Animazione e comunicazione 

Finalità e descrizione generale 
L’intervento sostiene la pianificazione e realizzazione delle attività di animazione territoriale che il GAL promuoverà 
per informare la popolazione locale. 
L’attività di animazione e comunicazione si concretizza con la progettazione ed attuazione di un Piano di Animazione 
per l’intera durata della SSL da parte di un team animazione composto da un Responsabile dell’animazione e 
comunicazione e da animatori. 
Il  Regolamento Interno del GAL approvato e allegato alla presente SSL definisce compiti e mansioni dei componenti 
il team animazione. 
 
PIANO DI ANIMAZIONE (P. di A.) 
 

► Obiettivi del P. di A.  

❖ Promuovere la SSL e sulle opportunità offerte. 

❖ Coinvolgere attivamente le comunità locali nelle fasi attuazione della SSL.  

❖ Informare sulle modalità di partecipazione alle azioni della SSL e fornire assistenza sui bandi. 

❖ Informare e rendere trasparente la gestione della SSL e delle risorse finanziarie pubbliche che la 

sostengono. 

► Azioni del P. di A.   

1 Organizzazione di sportelli informativi SSL operativi sul territorio.  

2 Organizzazione di incontri gestiti con nuovi approcci metodologici partecipativi (participatory 

approaches). 

3 Realizzazione di azioni di comunicazione sui media e sui social media. 

4 Realizzazione di pubbliche relazioni con gli attori locali. 

5 Realizzazione di un portale web di e-participation dedicati alla consultazione e alla partecipazione degli 

stakeholders locali.  

Formula attuativa:  
Gestione da parte del GAL. 

Tipologia di beneficiari ammissibili 
GAL Terre Pescaresi. 

Dotazione finanziaria 
€ 204.843,75 . 

Tipologia di pagamenti  

Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario. 

Entità ed intensità del sostegno (min e max) 
Il Sostegno pubblico concedibile prevede un’aliquota del 100% dei costi ammissibili. 

Applicazione delle norme in materia di aiuti di stato 
Reg. (UE) n. 2472/2022 del 14 dicembre 2022 (ABER). 
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4.3 Cooperazione 
 

SRG06-A.COOP.1 Terre D’Abruzzo  

Ambito Tematico:  
Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali. 
Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari. 

Ambito Territoriale 
Territorio interessato dal SSL 2023-2027 del GAL. 

Finalità e descrizione generale 
L’intervento e finalizzato alla valorizzazione e riscoperta di conoscenze e abilità gastronomiche, legate al patrimonio 
enogastronomico regionale. L’attuale interesse per il cibo e la cucina tradizionale regionale è parte di un percorso di 
modificazione della domanda che si orienta sempre più verso forme di consumo ad alto contenuto esperienziale e 
avverte con sempre maggiore urgenza la necessità di ristabilire una dieta più sana. In questo contesto la valorizzazione 
dell'eredità culturale legata al patrimonio immateriale delle colture e dei cibi offre spazi notevolissimi che ruotano 
intorno a dinamiche di attualizzazione, adattamento e reinterpretazione degli elementi del passato, unendo così 
conservazione e innovazione. 
L’intervento Terre D’Abruzzo implementa e sviluppa l’omonimo progetto di cooperazione promosso dai GAL 
Abruzzesi nell’ambito dei rispettivi PSL approvati nella programmazione 2014 – 2022. 
Il progetto di cooperazione interterritoriale coinvolge i GAL abruzzesi e tiene altresì conto delle seguenti disposizioni: 
a.   DGR 3/2022 “PSR Abruzzo 2014-2020 – Misura 19 – Strategie di Sviluppo Locale. Istituzione Cabina di Regia GAL”, 
b.   DGR 826/2020 “Approvazione Schema di Protocollo di intesa tra la Regione Abruzzo e la Camera di Commercio Chieti –      
      Pescara” che individua il Programma attività comparto Agroalimentare; 
c. DGR 212/2023 “Approvazione schema Protocollo di intesa per la valorizzazione dell’identità territoriale ed enogastronomica 
dell’Abruzzo. 

Le attività che i GAL partner hanno condiviso e realizzeranno nell’ambito del presente intervento pilota saranno: 

Attività 1  

➢ Progettazione e realizzazione di un’azione di animazione sui territori dei GAL finalizzata a promuovere la 
nascita di una Comunità del Cibo delle Terre d’Abruzzo. 

Attività 2  

➢ Progettazione e realizzazione di un’azione di marketing territoriale finalizzata alla valorizzazione e riscoperta 
di conoscenze e abilità gastronomiche, legate al patrimonio enogastronomico regionale. 

Attività 3 

➢ Progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione rivolte ai soggetti partner della 
Comunità del Cibo delle Terre d’Abruzzo e potenziali aderenti. 

Esigenze a cui l’operazione contribuisce 
❖ Valorizzare le produzioni agroalimentari tradizionali locali. 

❖ Accrescere l'attrattività dei territori e dei prodotti. 

❖ Promuovere forme di collaborazione. 

Tipologia di operazione 
Operazione Specifica: L’intervento SRG06-A.COOP.1 è coerente/complementare con l’intervento SRG07 del PSP 
“Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages”, non incluso nel CSR Abruzzo. L’intervento SRG06-
A.COOP.1 si differenzia dall’intervento SRG07 inquanto gli ambiti tematici, le azioni, le condizioni di ammissibilità, 
la formula attuativa non coincidono. L’intervento SRG06-A.COOP.1 è altresì complementare con gli interventi 
SRG06-A2 e SRG06-A5 della SSL.  

Formula attuativa:  
Cooperazione – progetto interterritoriale che vedrà l’adesione dei GAL: Terre Pescaresi (GAL Capofila), Abruzzo 
Italico Alto Sangro, Costa dei Trabocchi, Gran Sasso Velino, Maiella Verde, Marsica, Terre D’Abruzzo, Terre Verdi 
Teramane. 

Tipologia di beneficiari ammissibili 
GAL Terre D’Abruzzo. 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
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Non pertinente. 

Collegamento con altri interventi del CSR Abruzzo 
Vedi paragrafo precedente “Tipologia di operazione”. 

Dotazione finanziaria 
€ 30.000,00 . 

Tipologia di pagamenti  
Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario. 

Entità ed intensità del sostegno (min e max) 
Il Sostegno pubblico concedibile prevede un’aliquota del 100% dei costi ammissibili. 

Indicatori di riferimento coerenti con il CSR Abruzzo 2023-2027  

Indicatore di Output O.32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione (escluso il PEI indicato in 
O.1). 

Indicatore di Risultato R.38 Copertura iniziativa Leader. 

 

Valori target attesi per annualità  

Indicatori 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

O.32. Numero di altre operazioni o unità di 
cooperazione 
sovvenzionate (escluso il PEI indicato in O.1). 

1 

R.38 Copertura iniziativa Leader (Numero GAL 
partner) 

8 

Applicazione delle norme in materia di aiuti di stato 
Reg. (UE) n. 2472/2022 del 14 dicembre 2022 (ABER). 
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SRG06-A.COOP.2 Collezione Natura 

Ambito Tematico:  
Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali. 

Ambito Territoriale 
Territorio interessato dal SSL 2023-2027 del GAL. 

Finalità e descrizione generale 
L’intervento è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle risorse naturali d’Abruzzo e delle attività outdoor, 
allo sviluppo e diffusione di esperienze turistiche. La vocazione naturalistica regionale suggerisce di promuovere 
l’immagine verde della destinazione e di sostenere uno sviluppo sostenibile del turismo. Valori come la biodiversità, 
le tradizioni e le culture dei luoghi interessati arricchiscono le proposte di vacanza natura delle destinazioni partner di 
progetto.   
Gli obiettivi principali del progetto di cooperazione “Collezione Natura” sono la riduzione dell’impatto delle attività 
turistiche sull’ambiente e le persone, e la salvaguardia dei territori sia dal punto di vista naturalistico, sia sociale ed 
economico.  
L’intervento Collezione Natura da continuità al progetto di cooperazione “Abruzzo Nature Collection” promosso dai 
GAL Terre D’Abruzzo, Terre Pescaresi e Abruzzo Italico Alto Sangro nell’ambito dei rispettivi PSL approvati nella 
programmazione 2014 – 2022, sviluppando nuovi obiettivi specifici e nuove azioni volte a promuovere la cultura della 
sostenibilità. 

Le attività che i GAL partner realizzeranno nell’ambito del presente intervento pilota saranno: 

Attività 1 

➢ Progettazione e realizzazione di un’azione di marketing turistico finalizzata alla valorizzazione delle risorse 
naturali e delle attività outdoor. 

Attività 2 

➢ Progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione, interna ed esterna ai territori dei GAL partner, 
finalizzata a diffondere la cultura della salvaguardia e del rispetto dei territori e degli ambienti che li 
caratterizzano. 

Esigenze a cui l’operazione contribuisce 
❖ Promuovere la fruizione sostenibile, l’uso culturale ricreativo e sociale delle aree naturali.  

❖ Accrescere l'attrattività dei territori e dei prodotti. 

❖ Promuovere forme di collaborazione. 

Tipologia di operazione 
Operazione Specifica: L’intervento SRG06-A.COOP.2 è coerente/complementare con l’intervento SRG07 del PSP 
“Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages”, non incluso nel CSR Abruzzo. L’intervento SRG06-
A.COOP.2 si differenzia dall’intervento SRG07 inquanto gli ambiti tematici, le azioni, le condizioni di ammissibilità, 
la formula attuativa non coincidono.  L’intervento SRG06-A.COOP.2 è altresì complementare con gli interventi 
SRG06-A1 e SRG06-A4 della SSL. 

Formula attuativa:  
Cooperazione – progetto interterritoriale che vedrà l’adesione dei GAL Abruzzo Italico Alto Sangro (GAL Capofila), 
Gran Sasso Velino, Marsica, Terre D’Abruzzo, Terre Pescaresi. 

Tipologia di beneficiari ammissibili 
GAL Terre Pescaresi. 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Non pertinente. 

Collegamento con altri interventi del CSR Abruzzo 
Vedi paragrafo precedente “Tipologia di operazione”. 

Dotazione finanziaria 
€ 70.000,00. 

Tipologia di pagamenti  
Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario. 

Entità ed intensità del sostegno (min e max) 
Il Sostegno pubblico concedibile prevede un’aliquota del 100% dei costi ammissibili. 
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Indicatori di riferimento coerenti con il CSR Abruzzo 2023-2027  

Indicatore di Output O.32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione (escluso il PEI indicato in 
O.1). 

Indicatore di 
Risultato 

R.38 Copertura iniziativa Leader. 

 

Valori target attesi per annualità  

Indicatori 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

O.32. Numero di altre operazioni o unità di 
cooperazione 
sovvenzionate (escluso il PEI indicato in O.1). 

1 

R.38 Copertura iniziativa Leader (Numero GAL 
partner) 

5 

Applicazione delle norme in materia di aiuti di stato 
Reg. (UE) n. 2472/2022 del 14 dicembre 2022 (ABER). 
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5. Piano Finanziario 

Dotazione finanziaria 
annuale 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 

376.000,00 € 216.421,88 € 511.890,63 € 574.718,75 € 642.531,25 € 409.687,50 € 

 
 
 

5.1 Sotto intervento A (inclusi progetti di cooperazione) 

Codice Azione Dotazione finanziaria 
totale (FEASR) 

Dotazione finanziaria 
(Beneficiario GAL) 

Rif. art. 60 Reg. 
(UE) 2022/24723 

SRG06-A1 € 169.335,94 € 398.437,50 b) 

SRG06-A2 € 106.250,00 € 250.000,00 b) 

SRG06-A3 €  127.500,00 € 300.000,00 b) 

SRG06-A4 €  340.000,00  € 800.000,00 b) 

SRG06-A5 €  85.000,00  € 200.000,00 b) 

SRG06-A.COOP.1 €  12.750,00  € 30.000,00 c) 

SRG06-A.COOP.2 €  29.750,00  € 70.000,00 c) 

TOTALE Sotto intervento A € 870.585,94 € 2.048.437,50  

 

 

 

5.2 Sotto intervento B 

Codice Azione Dotazione finanziaria 
totale (FEASR) 42,5% 

Dotazione finanziaria 
(Beneficiario GAL) 

Rif. art. 60 Reg. 
(UE) 2022/24724 

SRG06-B1.1 €  203.136,72 € 477.968,75 d) 

Totale Azione B1 - Gestione €  203.136,72 € 477.968,75  

SRG06-B2.1 €  87.058,59 €  204.843,75 e) 

Totale Azione B1 - 
Animazione e comunicazione 

€  87.058,59 € 204.843,75  

TOTALE Sottointervento B €   290.195,31 €  682.812,50  

 
  

 
3 tipologia costi:  
a) costi dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell’ottica di preparare e attuare una strategia CLLD; 
b) realizzazione delle operazioni approvate; 
c) preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione; 
e) l’animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché 
aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande. 
4 tipologia di costi:  
d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (per Azione B1); 
e) l’animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché 
aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande (per Azione B2). 
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6. Cronoprogramma 
 

6.1 Cronoprogramma Azioni previste dal Piano d’Azione.5 

Cronoprogramma delle singole azioni previste dal Piano d’Azione con indicazione della previsione di spesa per annualità per singola azione 

Intervento Modalità attuazione 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

SRG06-A1  

Gestione diretta GAL  19.921,88 € 27.890,63 € 103.593,75 € 247.031,25 €  Sviluppo della Filiera Turistica delle Terre 
Pescaresi 

SRG06-A2 
Gestione diretta GAL  12.500,00 € 20.000,00 € 65.000,00 € 152.500,00 €  

Sistemi del cibo, filiere e mercati locali 

SRG06-A3 
Gestione diretta GAL   24.000,00 € 93.000,00 € 183.000,00 €  

Promozione delle filiere multisettoriali 

SRG06-A4 
Bando pubblico GAL 

               
276.000,00 €   

                 
84.000,00 €   

                      
440.000,00 €   

   Investimenti in infrastrutture per lo 
sviluppo socioeconomico. 

SRG06-A5 
Bando pubblico GAL  100.000,00 € 100.000,00 €  

                       
   Investimenti per la competitività delle 

aziende agricole 

SRG06-B1.1  
GAL    191.187,50 €  286.781,25 € 

“Gestione” 

SRG06-B2.1  
GAL    81.937,50 €  122.906,25 € 

“Animazione e Comunicazione” 

SRG06-A.COOP.1  
Cooperazione    12.000,00 € 18.000,00 €  

Terre D’Abruzzo 

SRG06-A.COOP.2  
Cooperazione    28.000,00 € 42.000,00 €  

Collezione Natura 

TOTALI PER ANNO 376.000,00 € 216.421,88 € 511.890,63 € 574.718,75 € 642.531,25 € 409.687,50 € 

 

 
5 Inserire il cronoprogramma delle singole azioni previste dal Piano d’Azione con indicazione della previsione di spesa per annualità per singola azione da cui si evinca il rispetto delle condizioni di cui all’art. 
17, c. 3 dell’Avviso. 
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6.2 Cronoprogramma bandi per annualità per soggetti terzi6 

 

Intervento Modalità attuazione 2024 2025 2026 

SRG06-A4 
Bando pubblico GAL 

               
276.000,00 €   

                 
84.000,00 €   

                      
440.000,00 €   Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico. 

SRG06-A5 
Bando pubblico GAL  100.000,00 € 100.000,00 €  

                       

Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende 
agricole 

TOTALI PER ANNO 376.000,00 € 184.000,00 € 440.000,00 € 

   

 
6 Inserire il cronoprogramma bandi per annualità per soggetti terzi per le singole azioni previste dal Piano d’Azione con indicazione dei relativi importi 
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7. Modalità di gestione e funzionamento del GAL 
 
 

7.1 Caratteristiche e composizione dell’organo decisionale (CdA)  

Il Consiglio di Amministrazione, organo decisionale del GAL, è nominato dall’Assemblea dei soci.  

La sua composizione, durata ed operatività, le sue competenze e facoltà sono regolati dallo statuto della società. 

La società, in relazione alle determinazioni dell’assemblea, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici). Il Consiglio di 

Amministrazione in carica è composto da 6 membri: un Presidente, un Vicepresidente e quattro consiglieri. 

L’organo decisionale del GAL al suo interno ha componenti che vantano esperienza pluriennale nella gestione delle 

Strategie di Sviluppo Locale e dei programmi Leader nelle precedenti programmazioni UE. Il Cda inoltre contempla 

la presenza di componenti con esperienza pregressa per ogni ambito tematico prescelto nella SSL.  

 
 

7.2 Caratteristiche e esperienza della Struttura tecnica (organigramma, compiti e 
funzioni) 

La struttura tecnico amministrativa, composta da professionisti già operanti nelle precedenti programmazioni Leader, 

già selezionati e contrattualizzati, esperti nella direzione e nella gestione amministrativa e contabile, garantisce la 

corretta ed equilibrala conduzione della SSL 2023-2027. 

In particolare la struttura tecnica amministrativa vede la presenza di un staff composto da: 

- Direttore 

- Responsabile della Contabilità 

- Collaboratore di Direzione (Segretaria) 

Tutti con esperienza lavorativa pluriennale per i ruoli e le funzioni di riferimento. 

Riguardo ai ruoli e alle funzioni dello staff tecnico si rimanda alla lettura del Regolamento Interno del GAL approvato 

e allegato alla presente SSL.  

 


