
Associazione per il

Promovimento 

della

Foraggicoltura

praTiva, ALLEGATO 2A

Istruzioni per l'uso della scheda di valutazione di prati e pascoli

1. Determinare le specie chiave

●

●

●

●

●

2. Identificare tipo e sottotipo e valutare le caratteristiche del prato o del pascolo

Ordi nare le prime 10 specie secondo l a  l oro % d'abbondanza decrescente

●

●

●

●

●

Val utare la  composi zione botani ca  dell a  cotica erbos a e l a  qual ità  del foraggio

●

●

●

3. Individuare gli obiettivi possibili

4. Valutare la gestione attuale

5. Intervenire - Suggerimenti gestionali

6. Evoluzione attesa della composizione botanica

Annotare l 'evol uzione attesa dell a  composi zione botani ca  i n funzi one dei  consi gl i  gestionali  scel ti . La  descri zione general e di  

questo aspetto s i trova nel paragrafo 5.9 «Possibilità d'intervento», mentre l'evol uzi one attesa per i  s ingol i ti pi di  prato è 

ri portata  a ll a  fine dei ris petti vi  capitoli

Confrontare l e % medie d'abbondanza rilevate con quel l e che caratteri zzano botani camente tipi  e sottoti pi in praTIva

Individuare il tipo, uti l izzando l'a l legato 2B Tipi e sottotipi «Specie costanti e frequenti» o, per maggiori  dettagl i , l e  vers ioni 

pi ù complete ri portate nei  capitoli  dedi cati a i  si ngoli  tipi  di prato

Individuare il sottotipo, confrontando le tabell e des cri tte nel  paragrafo 5.5  «Composizione botanica e raggruppamento dei 

sottotipi» e riportate nei capitoli  dedi cati  a i  si ngoli  tipi  di prato

La corris pondenza con l e percentual i  di abbondanza non deve es sere necesari amente i denti ca, ma l e specie domi nanti (primo 

40% della composizione botanica) devono as sumere proporzioni si mi l i a  quel l e del l e tabell e di  ri ferimento 

Compl etare l‘identifi cazione confrontando le condizi oni  s tazionali  osservate con quel l e dei  tipi  e dei sottoti pi di  praTIva

Ques to procedi mento non fa  propri amente parte di praTIva, ma consente di va lutare l a resa e l a qual ità  del  foraggio prodotto,

nonché lo s tato dell a  cotica  erbosa i n modo s empli ce e comunemente uti li zzato i n Svizzera

Uti l izzando l a  scheda APF-AGRIDEA 2.7.1 - «Qual ità dei foraggi  – Val utazione dei foraggi prativi» é pos si bil e s ti mare i l va lore 

nutriti vo del  foraggio e l a conseguente produzi one di l atte e/o carne

Uti l izzando l a  scheda APF-AGRIDEA 8.5.1 - «Mi gl ioramento del l a coti ca  erbos a di  prati  e pas col i» é pos si bil e val utare la  

coti ca  erbos a e correggere eventuali  errori  di  gesti one

Scegli ere gl i obi etti vi  possi bil i  in funzione dell e condi zioni stazi onal i, dell e esi genze aziendal i e di  eventual i vincol i ambi ental i . 

La  des cri zione general e di  questo aspetto s i trova nel  paragrafo 5.9 «Possibilità d'intervento»

Valutare se la  ges ti one attuale é adatta  a ll e condi zioni  stazional i e consona agl i obi etti vi  s cel ti

Annotare i  suggeri menti ges ti onal i in funzi one degli  obiettivi scel ti. La descri zi one generale di ques to as petto si  trova nel  

paragrafo 5.9 «Possibilità d'intervento», mentre i suggerimenti per i  si ngoli  tipi  di prato è ri portata  a l la  fi ne dei  ris petti vi  

capi tol i

Sommare i  va l ori  cos ì ottenuti, in modo da ottenere le percentuali  del le specie pres enti  s ul l 'intera  s uperfi ci e prati va

La pres ente scheda, uni tamente a ll e s chede APF-AGRIDEA (capitol i   2 e 8), faci li ta  l 'util izzo di  praTIva

Percorrere la  s uperfi ci e prativa  in esame, seguendo una l inea rappresentati va  dell a  vegetazione

Lungo il  percors o, es egui re di ec i os servazioni casuali  ed equamente dis tanzi ate

Per ogni  os servazione, stimare la  percentual e dell e s peci e pres enti i n ci rca  1 m² (consi derare a l  massi mo 10 specie)

Dividere per 10 i  va l ori percentual i  ril evati  nel le si ngole osservazioni

praTIva, ALLEGATO 2B

Tipi e sottotipi «Specie costanti e frequenti» 

Specie
FS 

(%)

CSmax 

(%)

CSmin 

(%)
Specie

FS 

(%)

CSmax 

(%)

CSmin 

(%)

Dactylis glomerata 100 21 ,7 0,4 100 24,3 2,0

Trifolium repens 98 21 ,2 0,3 97 26,5 1,2

Achillea millefolium 91 18 ,2 0,2 86 19.0 0,5

Taraxacum officinale aggr. 89 21 ,2 0,5 86 15,1 0,4

Lolium perenne 81 27 ,9 0,5 79 17,5 0,5

Plantago lanceolata 78 12 ,9 0,4 79 11,3 0,5

Poa trivialis 78 22 ,2 0,2 76 14,7 0,4

Ranunculus acris 76 11 ,3 0,3 72 12,2 0,3

Rumex acetosa 74 7,9 0,2 72 11,5 0,5

Silene vulgaris aggr. 74 7,6 0,2 72 8,5 0,5

Anthoxanthum odoratum 72 11 ,5 0,2 69 17,4 0,4

Poa pratensis 72 20 ,5 0,3 69 13,9 0,4

Trifolium pratense 67 17 ,3 0,4 69 5,2 0,5

Agrostis capillaris 61 16 ,4 0,3 69 9,7 0,4

Specie 
FS 

(%)

CSmax 

(%)

CSmin 

(%)

FS 

(%)

CSmax 

(%)

CSmin 

(%)

Festuca rubra 98 39 ,2 0,3 100 24,3 3,5

Anthoxanthum odoratum 94 28 ,2 0,6 96 11,4 0,3

Achillea millefolium 92 15 ,3 0,2 92 14,6 0,6

Dactylis glomerata 92 15 ,0 0,2 88 8,9 0,4

Trifolium repens 89 12 ,6 0,4 80 12,3 0,6

Veronica chamaedrys 82 10 ,3 0,2 72 12,5 0,4

Rumex acetosa 78 7,6 0,3 68 27,5 1,5

Plantago lanceolata 77 9,1 0,2 68 12,9 0,5

Silene vulgaris  aggr. 74 6,4 0,2 68 9,6 0,3

Trifolium pratense 69 8,7 0,2 64 2,0 0,3

Ranunculus acris 68 13 ,1 0,2 60 6,7 0,8

Trisetum flavescens 68 11 ,9 0,2 60 3,3 0,2

Agrostis capillaris 68 31 ,3 0,4 56 8,5 0,3

Arrhenatherum elatius 63 12 ,9 0,3 52 5,0 0,5

Specie
FS 

(%)

CSmax 

(%)

CSmin 

(%)
Specie CS (%) CS  (%)

Festuca rubra 100 20 ,9 0,7 Poa annua  aggr. 15,0 15,1

Agrostis capillaris 86 8,8 0,7 Carex montana 14,4 11,1

Anthoxanthum odoratum 86 6,6 1,0 Helictotrichon pubescens 13,1 8,5

Holcus lanatus 86 13 ,8 0,4 Poa angustifolia 9,4 6,3

Achillea millefolium 71 4,2 2,5 Dactylis g lomerata 8,8 5,8

Dactylis glomerata 71 3,9 0,5 Achillea millefolium 6,3 5,3

Brachypodium pinnatum 57 18 ,6 1,8 Silene vulgaris aggr. 6,3 5,0

Briza media 57 4,9 1,9 Carex hirta 3,1 4,2

Festuca filiformis 57 24 ,2 0,5 Salvia pratensis 3,1 4,0

Lotus corniculatus 57 1,3 0,5

Luzula campestris 57 3,5 0,2

Nardus stricta 57 2,4 1,1

Plantago lanceolata 57 7,0 1,0

Potentilla erecta aggr. 57 7,4 0,7

Dactylis glomerata

A chillea millefolium

Peucedanum oreo selinum

Festuca pratensis

Specie

Carex pallescens

Thalictrum minus

Festuca rubra

Ranunculus bulbo sus

Veronica chamaedrys

Silene vulgaris aggr.

Potentilla  erecta aggr .

Thymus serpyllum aggr.

TIPO 5 - Prati e pascoli di condizioni 

siccitose

TIPO 6 - Prati e pascoli 

degradati

TIPO 7 - Prati di condizioni

a umidità variabile

Briza media

Specie 

Festuca rubra

Anthoxanthum odoratum

Agrostis capillaris

Dactylis g lomerata

Achillea millefolium

Trifolium repens

Brachypodium pinnatum

Leontodon hispidus

Plantago lanceolata

Lotus corniculatus

Arrhenatherum elatius

Festuca rubra

Rumex acetosa

Trifolium pratense

TIPO 3 - Prati e pascoli a festuca rossa 

(migliorabili)
TIPO 4 - Prati e pascoli a festuca rossa (magri)

Ranunculus acris

TIPO 1 - Prati e pascoli concimati 

(condizioni pedoclimatiche favorevoli)
TIPO 2 - Prati e pascoli a bambagione pubescente

Holcus lanatus

Anthoxanthum odoratum

Dactylis g lomerata

Plantago lanceolata

Agrostis capillaris

Poa trivia lis

Trifolium repens

Achillea millefolium

Lolium perenne

FS (%): Frequenza della Specie sul totale dei rilievi del tipo

CSma x/min (%): Contributo Specifico

(% d'abbondanza delle specie nei singoli rilievi)

N.B.: i tipi 5, 6 e 7 sono definiti da dati esigui. Perciò, per 

attribuire loro un rilievo serve un'elevata esperienza

Rilievo n°
157 

(Pascal_1)

Tipo 5

Sottotipo 5.2

%

Bromus erectus 38.76

Festuca rubra 20.93

Trifolium campestre 11.63

Plantago lanceolata 6.98

Anthoxanthum

odoratum 3.88

Dactylis glomerata 3.88

Trisetum flavescens 3.10

Poa pratensis 2.33

Stellaria media 2.33

Trifolium pratense 1.55

Holcus lanatus 0.78

Hypochaeris radicata 0.78

Silene flos-cuculi 0.78

Trifolium repens 0.78

Veronica arvensis 0.78

Vicia sativa 0.78

Rilievo n°
158

(Pascal_2)

Tipo 1

Sottotipo 1.7

%

Dactylis glomerata 20.58

Festuca rubra 11.11

Leucanthemum vulgare 10.70

Poa pratensis 7.82

Trifolium repens 7.82

Festuca pratensis 6.17

Holcus lanatus 6.17

Anthoxanthum odoratum 4.94

Plantago lanceolata 4.12

Taraxacum officinale 3.70

Trisetum flavescens 2.88

Poa angustifolia 2.06

Trifolium pratense 2.06

Lolium multiflorum 1.65

Cerastium fontanum 1.23

Poa trivialis 1.23

Silene flos-cuculi 1.23

Silene vulgaris aggr. 0.82

Veronica arvensis 0.82

Achillea millefolium 0.41

Bromus erectus 0.41

Crepis biennis 0.41

Daucus carota 0.41

Hypochaeris radicata 0.41

Juncus tenuis 0.41

Lotus corniculatus 0.41
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praTIva, ALLEGATO 2C

Caratteristiche e valori indicatori delle principali piante di prati e pascoli

b uono med io scarso umido f resco
siccitos

o
elevata media bassa sf alcio pascolo

intensiv

a

med io- 

intensiv

a

poco  

intensiv

a

estensiv

a

Agropyron repens       

Agrostis capillaris        

Alopecurus pratensis 
se 1° sf . 

t ar d ivo
      

Anthoxanthum odoratum          

Arrhenatherum  elatius
r ic r esc i t e 

m ig l ior i
      

Brachypodium pinnatum         

Briza media      

Bromus erectus     

Bromus moll is         

Cynosurus cristatus        

Dactylis glomerata           

Festuca arundinacea       

Festuca pratensis        

Festuca rubra          

Helictotrichon pubescens        

Holcus lanatus        

Lol ium multiflorum     

Lol ium perenne       

Nardus stricta        

Phleum  pratense         

Poa annua       

Poa pratensis          

Poa trivial is             

Trisetum flavescens 
r isc hio d i  

c a lc inosi
     

Legenda:  condizione frequente  condizione rara Fonte: [12] edition-lmz (modif icato)

b uo no me d i o
sc ar s

o
um id o f r es co

sic cit

o s o

el ev at

a
med i a b as sa

sf a lc i

o

p as co

l o

int e ns

iv a

m ed io -

i nt en s

i va

p o c o  

int e ns

iv a

est e ns

iva

Anthyll is vulneraria       

Hippocrepis com osa        

Lotus corniculatus         

Medicago lupulina         

Medicago sativa          

Onobrychis vic ii folia        

Tri folium alexandrinum      

Tri folium dubium        

Tri folium pratense          

Tri folium repens         

Tri folium resupinatum      

Vic ia cracca        

Vic ia sepium        

Legenda:  condizione frequente  condizione rara Fonte: [12] edition-lmz (modificato)

Pianta 

tappa- 

buchi

2. Leguminose
Va lo re f o ra gge ro Um idit à  de l t e rre no C o ncim a zio ne Sf rut ta m e nt o Int e ns it à  di  s f rut t a m e nt o Pianta 

tappa- 

buchi

1. Graminacee
Va lo re f o ra gge ro Um idit à  de l t e rre no C o ncim a zio ne Sf rut ta m e nt o Int e ns it à  di  s f rut t a m e nt o

praTIva, ALLEGATO 1A

Scheda di valutazione di prati e pascoli

da ta luogo a zi enda pa rcell a

a ltitudi ne [m] 300 espos izione pendenza [%] profondità  del  terreno [cm]

 1. Determinare le specie chiave

Istruzioni

V VI VII X

2 3 2,5 3

1 1 3 2

3 2 2

3 2 1

1 1 2 0,5

0,5 0,5

1 1

0,5 0,5

0,5 0,5

0,5

0,5

10 10 10 10

 2.  Identificare tipo e sottotipo e valutare le caratteristiche del prato o del pascolo

1

2 di buon valore foraggero (1) di  s ca rso va lore foraggero (4) (1+4)

6

7 di buon val ore fora ggero (3) di  s ca rso va lore foraggero (5) (3+5+6)

8 indesi dera te (6)

Tipo e sottotipo

ini zi o leva ta (1) l eva ta  (pa scolo) (2) inizio s piga tura (3) piena  spiga tura (4) X

fi ne spiga tura (5) fiori tura (6) ma tura zi one dei s emi (7) età del  foraggio i n s ett. (8)

r icco i n gra m. (G/GL) X equil ibra to (E/EL) ri cco in legumi nos e (L) r icco in di coti ledoni  (DTS/DGR)

molto la cunos a a bba s ta nza  la cunos a X fi tta infel tr ita

s icci tos o fres co X umi do molto umi do

bas s a medi a X eleva ta ecces s iva

s fa l ci o SFALCIO-pa s col o X s fa lc i o-PASCOLO pa s col o

molto bas s a bas s a medi a X eleva ta

ness una s ca rs a X eleva ta coti ca irrecupera bil e

s ca rs e medi e buone X idea li

es tens ivo poco intens ivo medi a mente intensi vo X intens ivo

s cars a medi a buona X q/ha  SS s ti ma ti #stima  genera le/res a  i n SS

fertil ità del  terreno

tipo di  s frutta mento

intensi tà  di  s frutta mento

presenza  di  ma lerbe

condizioni fa vorevoli  a i logl i

tipo di  pra to

gra mina cee pri nci pal i

pi a nte indica tr ic i Poa comune (tappabuchi → presenza di lacune)

cl a ss ifica zi one bota nica

dens ità  dell a  cotica

umidità del  terreno

59 % (4+5+6) 41 % 100 %

tipo 2 (prati e pascoli a bambagione pubescente)  e sottotipo 2.2

sta di o di s vil uppo delle

9  Festuca dei prati 2  %
Buone foraggere Foraggere di scarso valore Totale

10  A ch il l ea mi l lefog li e 2  %
(1+2+3)

 A grostide rossa 4 % 4 % 4,5 %

 Dente di  l eone 2  % 0,5 %

(2) 12 %
5  Pal eo odoroso 10 %

 Erba mazzol ina 9 % «Altre erbe» Totale AE

3  Poa comune 15  %
Leguminose Totale L

4  Tri fogli o bianco 12  %
di buon valore foraggero (2) 12  %

 Ba m b a gio n e  pu b e sc e n t e 24 % Graminacee Totale GR

 Logl i o i tal i co 19 % 34 % 49,5 % 83,5 %

Controllo 10 10 10 10 10 10

Pri me 10 speci e (i n ordine % decres cente)

Controllo: la  s omma  di ogni 

colonna  deve es s ere 

ugua l e a  10 (e  100% 

nell 'ultima ) 100 % 

 1

10 : numera re l e  pri me 

10 s pecie  i n ordine 

decrescente d'a bbondanza  

%.

Le prime 5-10 specie 

determinano il tipo

Gram ign a c o m une 0,5 % 13°

1

2 % 10°

Ranun colo  acre 0,5 0,5 % 12°

∑ (I→X): somma  dell e  

os serva zi oni  per ogni 

s pecie  (ra ppres enta la  % 

tota le  dell a si ngol a 

s pecie)

Agro stide  ro ssa 3 4 % 7 °

2 % 9°

Achi ll ea  m i ll e fog li e 1

Fest uca de i prati

Erba m azzo l in a 3 2 2 9 % 6°

Dent e di  l e o ne 1 2 % 8°

15 % 3°

Pale o  o do ro so 2 1 2 1

Po a c o m une 1 3 2 2 1

10 % 5°

Lo gl io  it al ic o 3 4 1 2 2 19 % 2°

3 24 % 1°

Trifo gl io  bian co 2 1 1 2 12 % 4°

Laghet to

NE 5 -10% > 30

Osservazioni

Specie I II III IV VIII IX

1 m aggio  2021 Co ldre r io AA C M ezzana

∑ (I→X)
 1 

10
Osservazioni (da I a X): per 

ogni  os serva zi one, ins erire  

nell a ta bella  le  % dell e  

s pecie  ril eva te di vi se per 

10

P. es. : se nella  1
a

 osservazi one si 

stima che i l bambagione 

pubescente sia il  35% del la 

cot ica erbosa, nell a tabella va 

i nserito «3,5» (35:10)

Bam bagio ne  pubesc ent e 3,5 2 1 2 2

praTIva, ALLEGATO 2D

Caratteristiche e valori indicatori delle principali piante di prati e pascoli

b uo no med io
scars

o
umid o f r esco

siccit

o so

elevat

a
med ia b assa

sf alc i

o

p asco

lo

int ens

iva

med io -

int ens

iva

p o co  

int ens

iva

est ens

iva

Achillea millefol ium         

Aegopodium podagraria        

Ajuga reptans      

Alchemilla vulgaris          

Anthriscus silvestris       

Bellis perennis     
sov rapas

c.

Caltha palustris t ossic a      

Cardamine pratensis        

Carum carvi        

Centaurea jacea       

Centaurea scabiosa      

Chaerophyllum hirsutum        

Cirsium oleraceum      

Cirs ium spp., So nchus spp., 

... ecc .
  

Colchicum autumnale t ossic o       

Crepis biennis      

Daucus carota       

Equisetum palustre t ossic a     

Eriophorum spp.      

Galium mollugo      

Geranium silvaticum       

Heracleum sphondylium        

Knautia arvensis       

Leucanthemum vulgare       

Lychnis flos-cuculi      

Lysimachia nummularia     

Melandrium diurnum      

Orchis , Gymnadenia, ecc.      

Pastinaca sativa        

Plantago lanceolata         

Plantago major    
sov rapas

c.

Plantago media   
sov rapas

c.

Polygonum bistorta         

Pteridium aquilinum t ossic a     

Ranunculus acris
t ossic o 

se f resc o
       

Ranunculus bulbosus
t ossic o 

se f resc o
     

Ranunculus ficaria t ossic o      

Ranunculus repens  
legg. t oss.

se f resc o 
         

Rhinanthus  alec to ro lo phus
leggerm . 

t ossic o
    

Rumex acetosa      

Rumex obtusifol ius         

Salvia pratensis       

Sanguisorba minor       

Scirpus  spp., Juncus spp., 

Carex spp., ecc .
      

Senecio jacobaea t ossic o         

Symphytum officinale     

Taraxacum officinale          

Tragopogon pratensis      

Veronica fi liformis      sov rasf r . 

Legenda:  condizione frequente  condizione rara Fonte: [12] edition-lmz (modificato)

Piant

a 

t appa-

buchi

3. «Altre erbe»
Valo re f oraggero Umidi tà de l terreno C oncimazio ne

Sfrutt ament

o
Int ensit à di s frutt ament o

praTIva, ALLEGATO 1B

Scheda di valutazione di prati e pascoli

data l uogo R iv era azi enda AAC  Mezzana parcel l a L aghet t o

 3. Individuare gli obiettivi possibili

 4. Valutare la gestione attuale

 Tipo e i ntensi tà  di  sfruttamento / cure coltura l i / gesti one dell e piante i ndes iderate / danni  da cal pestio

 5. Intervenire - Suggerimenti gestionali

 Scegl i ere l ’i ntensi tà  di  ges tione des iderata

intens iva  s fruttamenti  frequenti  - di stri buzi one regol are di l i quami e/o di  azoto mi neral e 

medi o i ntensi va X  s fruttamenti  abbastanza frequenti  - di s tri buzi one di  l iquami  e/o l etame

poco i ntensi va  s fruttamenti  poco frequenti - di s tri buzi one di letame e/o concimi minerali  PK

es tensi va  1-2 s fruttamenti /anno - ness una conci mazi one

 Tipo e i ntensi tà  di  sfruttamento

 Concimazi one

 Presenza di  speci e indesi derate e i nterventi per l a  l oro ges ti one

 e  co n cim azio n e  p ro p or z io nat a al l ' in t e n s i t à di  s fr ut t am e nt o . E ven t ualm en t e  r i c or re re  a  un a t r as em in a.

 Interventi di tras emi na o ri semi na

 Interventi divers i (rul l atura, erpi catura, l otta  a i  campagnol i, ecc.)

 6. Evoluzione attesa della composizione botanica

1 mag 2021

Mantenimanto o migl ioramento dell 'aspetto agronomico:

vista la dis creta presenza di  bu one foraggere é possibi le au mentare l 'intens ità di s fruttamento

e ottimizzare il  potenziale produttivo del prato in armonia con l e condizioni pedoclimatiche l ocali

Fino a 3 (4) sfruttamenti  al l’anno, du e s falci  e u n pascolo autunnale

Anticipare il  primo s falci o al lo s tadio di  inizio spigatura dell e graminacee principali  (stadio 3)

Introdurre il  pascolo primaveril e precoce entro lo s tadio 2 dell e graminacee principal i 

(apice a 10 cm dal  suolo) oppure al l’inizio sp igatura del paleo odoroso

C onc im azione  organica  basata  su le tame maturo  e/o  com pos t vagl iato

L iquamare  co n m oderazio ne

Diminuzione del  bambagione pubescente e del paleo odoroso

Aumento dei  log li , dell 'erba mazzol ina e dell e festuche in generale

Migl ioramento del vigore del la cotica erbosa e della produzione di sos tanza secca

R an u ncolo  ac re  in q uan t i t à  no n  al lar m ant i ,  e v en t u alm en t e  in t ro dur re  u no  sf alci o d i  p ul iz ia

do p o i l  p asc ol o.  E v i t are  l ' aum e nt o e cc es s ivo de l  de nt e  di  l e one  e  de l la  p o a c om u ne  m e dian t e  ut i l izzaz ion i  p re co ci

Non necessari

Non necessari
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