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AVVERTENZA 

 
Quanto contenuto nei materiali di ogni “parola chiave” è stato raccolto nel secondo semestre del 2004 con 
l’obiettivo di soddisfare almeno in parte l’esigenza, emersa al seminario dello scorso aprile, di aggiornare e 
approfondire le informazioni socio-economiche relative alla realtà territoriale cuneesee prima di avviare i 
Tavoli di Lavoro sui quattro assi strategici di “Cuneo 2020”. Non si tratta dei risultati di una ricerca e tan-
tomeno di una “diagnosi”, ma piuttosto di una “ricognizione” diretta a ordinare ed in parte elaborare i dati 
statistici esistenti e a fornire una mappatura dei progetti e delle iniziative già esistenti sul territorio.  
L’unità statistica di riferimento nella raccolta di dati e informazioni è stata il cd. “Sistema Locale del Lavoro” 
(SLL) di Cuneo, che include i comuni limitrofi al capoluogo e quelli delle vallate circostanti, dalla Val Pesio 
alla Valle Maira inclusa, e i cui confini coincidono per molti versi con “il territorio di Cuneo” quale lo perce-
piscono – in modi e prospettive diverse! – i suoi abitanti immersi nelle reti di relazioni sociali, economiche 
e politiche che lo caratterizzano. Non sempre, tuttavia, è stato possibile presentare dati e informazioni a 
questo livello intermedio, quelle maggiormente accessibili essendo in genere aggregate a livello pro-
vinciale. Inoltre i confini del SLL non sono da intendersi rigidamente coincidenti con quelli della Pianifica-
zione strategica. In alcuni casi è risultato e risulterà logico modificare l’area geografica di riferimento inclu-
dendovi Comuni che non vi ricadono ma che fanno parte di reti o aggregazioni amministrative esistenti, in 
altri può rivelarsi opportuno ragionare piuttosto su aree territoriali di minore estensione, muovendosi dun-
que in una logica di progettazione partecipata a “geometria variabile”. 
Infine si sottolinea come il materiale contenuto nelle Schede e negli Approfondimenti mantenga voluta-
mente un aspetto “grezzo” e descrittivo: esso vuol essere di stimolo alla riflessione e alla discussione dei 
Tavoli di Lavoro e dei loro sottogruppi senza irrigidirle in un quadro interpretativo predefinito. Allo stesso 
tempo è da considerarsi una sorta di “lavoro in corso”, sicuramente non privo di errori o lacune che invi-
tiamo a segnalare, da integrarsi man mano a partire dall’attività dei singoli gruppi di lavoro. 
 
  
 

IL SISTEMA LOCALE DEL LAVORO (SLL) DI CUNEO 

Acceglio Moiola 
Aisone Montemale 
Argentera Montegrosso Grana 
Beinette Peveragno 
Bernezzo Pietraporzio 
Borgo S. Dalmazzo Pradleves 
Boves Prazzo 
Busca Rittana 
Canosio Roaschia 
Caraglio Robilante 
Cartignano Roccabruna 
Castelletto Stura Roccasparvera 
Castelmagno Roccavione 
Celle di Macra Sambuco 
Centallo San Damiano Macra 
Cervasca Stroppo 
Chiusa di Pesio Tarantasca 
Cuneo Valdieri 
Demonte Valgrana 
Dronero Valloriate 
Elva Vernante 
Entraque Vignolo 
Gaiola Villafalletto 
Limone P.te Villar San Costanzo 
Macra Vinadio  

I sistemi locali 
del lavoro so-
no aggrega-
zioni territoriali 
sub-regionali, 
definite 
dall’ISTAT, 
composte da 
più comuni, i 
cui confini so-
no costruiti in 
base ai flussi 
giornalieri di 
pendolarismo 
casa-lavoro. I 
sistemi locali 
del lavoro 
possono es-
sere definiti 
come dei 
“mercati locali 
del lavoro”, 
cioè  
delle aree territoriali all’interno delle quali i residenti vi-
vono ed hanno anche il posto di lavoro. Dette aree sono 
delimitate in base ad un criterio economico, cioè 
la compresenza delle abitazioni e dei posti di lavoro 
per i medesimi soggetti residenti, e non ad un criterio 
amministrativo.  

Marmora    
 
 
Per informazioni e segnalazioni: pianostrategico@comune.cuneo.it 
Tutti i materiali del Piano Strategico sono reperibili su: www.comune.cuneo.it  
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INTRODUZIONE  

 
Per lungo tempo la montagna è stata concepita dal punto di vista socio-economico come 

territorio caratterizzato da una lato da un progressivo depauperamento e, dall’altro, dalla dina-
micità turistica, sottolineando come questa fosse l’unica opportunità possibile di ripresa e di svi-
luppo. 

In tempi più recenti si tende a superare questa concezione dualistica di un territorio come 
quello montano che sta assumendo via via sempre più importanza da diversi punti di vista. La 
montagna, oggi, è vista come luogo di incontro e non solo di transito, come risorsa di un turismo 
di qualità, come elemento fondamentale del “capitale naturale” di un territorio. In questa pro-
spettiva, alcuni dati vanno ad interpretare la marginalità, ancora presente; altri possono indicare 
alcune opportunità legate alla montagna.  

Nelle pagine che seguono si sono presi in considerazione alcuni dati riferiti alla montagna 
del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Cuneo. Il SLL è un’aggregazione territoriale costruita 
dall’Istat che tiene in considerazione gli spostamenti casa-lavoro giornalieri. Il SLL di Cuneo si 
presenta con una percentuale di territorio montano pari al 82% e con 47 dei 51 Comuni classifi-
cati come “montani” o “parzialmente montani”. Cuneo, Tarantasca, Castelletto Stura e Centallo 
sono gli unici Comuni che non si collocano in alcuna Comunità Montana   

Successivamente si sono presi in considerazione i dati relativi ai territori delle Comunità 
Montane che gravitano su Cuneo. I dati sono l’espressione della somma dei dati relativi ai sin-
goli comuni delle Comunità Montane. Si è cercato in questo modo di illustrare i dati relativi alle 
diverse vallate. Le Comunità Montane della Valle Maira, della Valle Grana, della Valle Stura, 
delle Valli Gesso e Vermenagna sono inserite nella loro totalità nel SLL; per quanto riguarda la 
Bisalta soltanto il Comune di Pianfei non è inserito nell’aggregazione dell’Istat  

Infine sono presentati alcuni progetti finanziati dal Direzione Economia Montana e Foreste 
della Regione Piemonte. 

 
 
 

LE COMUNITÀ MONTANE NEL SISTEMA LOCALE DEL LAVORO DI CUNEO: 
TERRITORIO E DEMOGRAFIA  

 
Qual è il peso della montagna nel Sistema Locale del Lavoro di Cuneo (SLL), ossia quella 

costruzione statistica che si è scelta come base di riferimento di partenza del territorio della 
Pianificazione Strategica? Ovviamente elevato, ma di non immediata individuazione.  

Il SLL di Cuneo comprende, come già sottolineato, 51 comuni di cui 47 classificati come 
montani o parzialmente montani. In questa ultima categoria rientrano i comuni maggiori che 
gravitano sul capoluogo: Boves (80%) e Peveragno (70%) nella Comunità Montana La Bisalta, 
Borgo S. Dalmazzo (70%) in quella della CM Valle Stura, Busca (20%) per la Valle Maira e Ca-
raglio (30%) nella Comunità Montana Valle Grana.  

Per questa ragione nella Tab. 1, che mette in rapporto la popolazione con il territorio del 
SLL, la distribuzione della popolazione è stata calcolata ponderando il dato del territorio monta-
no, ovvero sottraendo al dato complessivo la popolazione dei suddetti Comuni parzialmente 
montani1. Il dato costruito in questo modo non risulta totalmente attendibile, ma può essere con-
siderato una buona approssimazione. Cosi calcolata, la popolazione delle zone di montagna 
risulta pari al 27% di quella complessiva. 

                                                 
1 . Il dato è costruito considerando la popolazione dei Comuni parzialmente montani –Borgo S. Dalmazzo, 

Boves, Busca, Caraglio e Peveragno – come residente in pianura, poiché in questo caso la semplice 
ponderazione territoriale dell’Istat non consentirebbe di esprimere la reale distribuzione della 
popolazione sul territorio dei singoli comuni. È lecito supporre, infatti, che la popolazione di questi 
comuni si concentri per lo più nell’area non montana. 
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Tab 1 – Territorio montano e distribuzione della popolazione 

nel Sistema Locale del Lavoro di Cuneo (2001) 

 SUPERFICIE POPOLAZIONE 

Montagna1 200.740 
(82%) 

41.646 
(27%) 

Pianura e collina 43.998 
(18%) 

111.573 
(73%) 

SLL 244.738 
(100%) 

153.219 
(100%) 

1 Esclusi i Comuni “parzialmente montani” 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 
 

Grafico 1 – Montagna e pianura   Grafico 2 – Popolazione residente 
        nel SLL di Cuneo                       nel SLL di Cuneo 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat 2001 – Piemonte in Cifre 2004 (nostra elaborazione) 

 
 
Nelle pagine successive sono riportati i dati territoriali e demografici relativi ai comuni delle 

Comunità Montane della Bisalta, della Valle Grana, della Valle Maira, della Valle Stura e delle 
Valli Gesso e Vermenagna. In alcuni casi la Comunità Montana della Bisalta non è segnalata in 
quanto non tutte le statistiche sono aggiornate alle recenti modifiche amministrative o non si è 
riusciti a risalire ai singoli dati comunali.  

La Tab. 2 confronta i dati relativi alla superficie con quelli relativi alla popolazione, mostran-
do i principali indici demografici relativi ai vari territori delle Comunità Montane.  

 

Tab. 2 – Comunità Montane del SLL di Cuneo: dati territoriali e demografici (censimento 2001) 

COMUNITÀ 
MONTANE 

SUPERFICIE 
TOTALE (HM) 

SUPERFICIE 
MONTANA 

(HA) 

SUP 
MONT./ 

SUP 
TOT 

POPOLAZIONE 
COMPLESSIVA 

POPOLAZIONE 
AREE 

MONTANE* 

DENSITÀ 
AB/HA** 

Valle Maira 63.296 58.150 0,92 20.989 11.499 0,33 

Valle Grana 23.947 21.205 0,89 17.498 11.288 0,73 

Valle Stura 60.799 60.135 1 16.341 5.087 0,27 
Valli Gesso e 
Vermenagna 51.508 51.508 1 9.945 9.945 0,19 

Bisalta 24.598 18.552 0,75 22.630 3.682 0,92 
Territorio pie-
montese 
non in CM 

1.142.487 58.51 - 3.442.769  3,01 

* Sono considerati soltanto i Comuni montani 
** Calcolata sulla popolazione complessiva. 
Fonte: Osservatorio Regionale sulla Montagna  

Pianura
18%

Montagna
82%

Pianura
73%

Montagna
27%
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Le Tabb. 3 e 3a – e il Grafico 3 –mostrano l’andamento della popolazione tra il 1951 e il 

2001 delle Comunità Montane considerate. La Tab. 3 riporta i dati complessivi, la Tab. 3a quelli 
ponderati, ossia riferiti ai soli Comuni montani senza includere i residenti nei Comuni parzial-
mente montani (Borgo S. Dalmazzo, Busca, Boves, Caraglio e Peveragno). La ponderazione 
consente di evidenziare le differenti dinamiche fra le due aree territoriali di ogni Comunità Mon-
tana:2. I primi vent’anni, dal 1951 al 1971, sono contrassegnati da un considerevole spopola-
mento; dopo il 1971 e fino al 1991 prosegue lo spopolamento nei Comuni montani, mentre si 
registra una crescita della popolazione – di diversa entità – nei Comuni pedemontani. L’unica 
eccezione a questo trend è la Valle Grana, dove a partire dal 1971 si assiste a un ripopola-
mento complessivo.  

 
 
 

Tab 3 – Comunità Montane del SLL di Cuneo: andamento della popolazione (1951- 2001) 

CENSIMENTI COMUNITÀ 
MONTANE 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Valle Maira 26.624 23.259 21.158 20.309 20.393 20.989 

Valle Grana 16.491 14.505 14.007 15.052 15.776 17.498 

Valle Stura 15.368 14.515 14.796 15.997 16.164 16.341 
Valli Gesso, 
Vermenagna e Pesio 31.340 28.293 26.976 27.285 27.349 28.037 

Fonte: Osservatorio Regionale sulla Montagna 
 
 
 

Tab 3a 
Comunità Montane del SLL di Cuneo: andamento della popolazione nelle aree montane* (1951- 2001) 

CENSIMENTI COMUNITÀ 
MONTANE 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Valle Maira 18.166 15.472 13.307 12.127 11.480 11.340 

Valle Grana 10.950 9.408 8.804 9.498 10.055 11.283 

Valle Stura 9.651 8.159 6.755 5.918 5.225 5.067 

Valli Gesso, 
Vermenagna e Pesio 17.634 15.559 14.570 14.136 13.625 13.608 

* sono considerati soltanto i Comuni montani (“popolazione ponderata”) 
Fonte: Elaborazione su dati dell’Osservatorio Regionale sulla Montagna 

                                                 
2 La Comunità Montana della Bisalta non è compresa nei grafici in quanto costituita solo nel 2004 (dai 

comuni di Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno e Pianfei), ma i comuni di Boves, Chiusa Pesio e 
Peveragno sono ricompresi nel dato 2001 relativo alla Comunità Montana delle Valli Gesso, Vermena-
gna e Pesio. 
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Grafico 3 
Andamento della popolazione nelle Comunità montane del SLL di Cuneo (1951-2001) 

 
VALLI GESSO, VERMENAGNA E PESIO            VALLE STURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       VALLE GRANA                VALLE MAIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ISTAT, Censimenti dal 1951al 2001. 
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DEPOSITI E IMPIEGHI 

 
È interessante osservare alcuni indici relativi alla ricchezza delle popolazioni delle varie 

Comunità Montane in confronto ai dati provinciali, del SLL di Cuneo e della media delle 
Comunità Montane. I depositi sono una spia del patrimonio dei residenti e gli impieghi 
rappresentano il livello di investimento sul territorio. I dati sono stati aggregati dai valori dei 
singoli comuni.  
 

Tab 4 – Comunità Montane del SLL di Cuneo: depositi, impieghi e rapporto con la popolazione (2001) 

DEPOSITI SPORTELLI DEPOSITI/ 
RESIDENTI IMPIEGHI IMPIEGHI/ 

RESIDENTI COMUNITÀ 
MONTANE (migliaia di 

euro) 
 (migliaia di euro / popo-

laz. Istat 2001) 
(migliaia di 

euro) 
(migliaia di euro / popo-

laz. Istat 2001) 

Valle Maira 190.334 12 9,1 97.128 4,6 

Valle Grana 70.866 12 4,0 58.484 3,3 

Valle Stura 114.754 13 6,9 109.661 6,6 

Valli Gesso e 
Vermenagna 23.926 10 2,4 13.005 1,3 

La Bisalta 188.632 16 8,2 135.176 5,9 

TOTALE COMUNITÀ 
MONTANE DEL SLL 
DI CUNEO  

588.512 63 6,7 413.454 4,7 

SLL di Cuneo 1.456.102  9,7 1.908.578 12,7 

Provincia di Cuneo 4.519.308  8,1 6.086.993 10,9 

Fonte: Istituto Tagliacarne/Banca d’Italia 
 
 
 

Tab 4a – Comunità Montane del SLL di Cuneo: 
depositi, impieghi e rapporto con la popolazione nelle aree montane* (2001) 

DEPOSITI SPORTELLI DEPOSITI/ 
RESIDENTI IMPIEGHI IMPIEGHI/ 

RESIDENTI COMUNITÀ 
MONTANE (migliaia di 

euro) 
 (migliaia di euro / popo-

laz. Istat 2001) 
(migliaia di 

euro) 
(migliaia di euro / po-

polaz. Istat 2001) 

Valle Maira 98.505 7 8,5 0 / 

Valle Grana 62.047 6 5,5 19.885 1,8 

Valle Stura 26.116 5 5,1 12.850 2,5 

Valli Gesso e 
Vermenagna 23.926 10 2,4 13.005 1,3 

La Bisalta 25.259 3 6,8 25.127 6,8 

TOTALE COMUNITÀ 
MONTANE DEL SLL 
DI CUNEO 

235.853 31 5,7 70.867 1,7 

SLL di Cuneo 1.456.102  9,7 1.908.578 12,7 

Provincia di Cuneo 4.519.308  8,1 6.086.993 10,9 

* sono considerati soltanto i Comuni montani 
Fonte: elaborazione su dati Istituto Tagliacarne/Banca d’Italia 
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TURISMO  

 
I dati relativi al turismo (2003) mostrano territori dinamici caratterizzati da movimenti turistici 

che nel complesso rappresentano il 45% sul dato dell’ATL di Cuneo e delle vallate.3  
 
 

Tab 5 – Comunità Montane del SLL di Cuneo: dati turistici (2003) 

COMUNITÀ 
MONTANE 

ARRIVI 
COMPLESSIVI  

PRESENZE 
COMPLESSIVE 

DURATA MEDIA 
SOGGIORNO 

ARRIVI 
STRANIERI (%) 

Valle Maira 4.367 13.955 3,2 33,6 
Valle Grana 5.103 15.459 3,0 32,6 
Valle Stura 21.167 61.988 2,9 16,4 
Valli Gesso, 
Vermenagna e Pesio 41.358 169.591 4,1 19,2 

TOTALE COMUNITÀ 
MONTANE DEL SLL 
DI CUNEO 

71.995 260.993 3,6 20,2 

ATL Cuneo 
e delle Vallate 159.064 762.195 4,8 24,8 

Totale Provincia 341.167 1.000.156 2,9 35,3 

Fonte: Provincia di Cuneo, Assessorato Turismo e Sport 
 
 
Il Grafico 4 illustra il movimento turistico (arrivi) nei territori delle Comunità Montane prese in 

considerazione. Si può notare come le Valli Gesso, Vermanagna e Pesio coprano il 58% degli 
arrivi sul totale delle Comunità Montane: si tratta del dato annuo, ovviamente influenzato dagli 
afflussi nella stagione sciistica. 

 
 

Grafico 4 – Comunità Montane del SLL di Cuneo: arrivi turistici (2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Assessorato Turismo e Sport Provincia di Cuneo 

                                                 
3 La Comunità Montana della Bisalta non compare nelle tabelle in quanto la raccolta dati (fine 2003) è 

avvenuta precedentemente alla sua costituzione (gennaio 2004).  
 Per un’analisi più dettagliata dei flussi turistici nell’ATL di Cuneo si rimanda ai materiali della “parola 

chiave” Turismo. 
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7%

Valle Stura 
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Tab 6 – Comunità Montane del SLL di Cuneo: esercizi turistici e numero camere 

COMUNITÀ 
MONTANE 

ESERCIZI CAMERE CAMERE PER 
ESERCIZIO 

Valle Maira 44 459 10,43 

Valle Grana 18 332 18,4 

Valle Stura 64 937 14,6 

Valli Gesso, 
Vermenagna e Pesio 95 1.726 18,2 

Totale Comunità Montane 
del SLL di Cuneo 221 3454 15,6 

Fonte: Assessorato Turismo e Sport Provincia di Cuneo 
 
 
 

Tab 7 – Comunità Montane del SLL di Cuneo: strutture ricettive (2003) 

ALBERGHI EXTRA-ALBERGHI COMUNITÀ 
MONTANE N. ESERCIZI N. LETTI N. ESERCIZI N. LETTI 

Valle Grana 14 624 4 25 

Valle Maira 14 371 30 820 

Valle Stura 23 795 41 2.189 

Valli Gesso, 
Vermenagna e Pesio  48 1.851 47 2.697 

Totale Comunità Montane 
del SLL di Cuneo 99 3.641 122 5.731 

Fonte: Provincia di Cuneo, Assessorato Turismo e Sport 
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AGRICOLTURA 

 
I dati relativi all’agricoltura sono tratti e aggregati dal Censimento Istat 2000 dell’agricoltura. 

È necessario tenere in considerazione che la dimensione territoriale del SLL di Cuneo è per ol-
tre l’82% in Comunità Montana. È dunque evidente la distribuzione sulle Comunità Montane 
delle maggior parte dei terreni agricoli. I due rapporti (Superficie Agricola Utilizzata per Aziende 
e Superficie Totale per Aziende) evidenziano la concentrazione di imprese agricole nelle diver-
se aggregazioni territoriali. 

 
Tab 7 – Comunità Montane del SLL di Cuneo: superficie e aziende agricole (2000) 

COMUNITÀ MONTANE 
(CM) 

AZIENDE 
AGRICOLE 

SUPERFICIE 
AGRICOLA 
UTILIZZATA 

SUPERFICIE 
AGRICOLA 

UTILIZZATA / 
AZIENDE 

SUPERFICIE
TOTALE 

SUPERFICIE 
TOTALE / 
AZIENDE 

  (ha) (ha) (ha) (ha) 

Valle Maira  1.967 2.322.765 1.181 3.930.335 1998,1 

Valle Grana 1.282 942.157 735 1.162.178 906,5 

Valle Stura  1.123 2.331.130 2.076 3.541.242 3153,4 

Valli Gesso e 
Vermenagna 2.035 1.691.525 831 3.691.671 1814,1 

La Bisalta 2.863 1.421.690 497 2.056.052 718,2 

CM del SLL di Cuneo 9.270 8.709.267 940 14.381.478 1551,4 

SLL di Cuneo 10.261 10.317.845 1.006 16.044.530 1563,6 

Provincia di Cuneo 39.336 33.074.061 841 46.975.103 1194,2 

Fonte: ISTAT (2000) in Piemonte in cifre 
 
 
Il grafico 5 illustra il rapporto tra popolazione e aziende agricole nelle Comunità Montane 

prese in considerazione confrontate con il loro dato totale, quello del SLL di Cuneo e quella 
della Provincia. Questo rapporto indica il numero di abitanti per ogni singola azienda agricola 
ufficialmente registrata sul territorio. Le Comunità montane della Bisalta e delle Valli Gesso e 
Vermenagna spiccano con un’azienda agricola ogni 7,9 e 7,5 abitanti. 

 
 

Grafico 5 – Comunità montane: rapporto fra popolazione e e aziende agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura 2000 (in: Piemonte in cifre) 
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IMPRESE 

 
I dati relativi alle imprese sono costruiti sui singoli dati comunali. La suddivisione percentua-

le dei settori segue quella di Infocamere e non tiene in considerazione il settore agricolo. Il dato 
complessivo delle unità locali nelle comunità montane risulta essere oltre il 50% del dato totale 
del SLL di Cuneo. I servizi alle persone – considerati i dati inferiori al SLL delle singole Comuni-
tà Montane – sono invece concentrati nei quattro comuni non appartenenti ad una Comunità 
Montana.  

 
 

Tab 8 – Comunità Montane del SLL di Cuneo: unità locali e distribuzione per settori 

DI CUI: 
COMUNITÀ 
MONTANE 

(CM) 

UNITÀ 
LOCALI ATTIVITÀ 

MANIFATTURIERE
COSTRUZIONI COMMERCIO

SERVIZI 
ALLE 

IMPRESE 

SERVIZI 
ALLE 

PERSONE 
TURISMO ALTRE 

ATTIVITÀ

Valle Maira 3.201 12,0% 11,6% 18,0% 5,1% 2,5% 4,0% 46,9%

Valle Grana 2.531 11,0% 12,7% 18,2% 5,1% 2,8% 3,7% 46,5%

Valle Stura 2.140 12,1% 14,2% 23,4% 7,6% 3,5% 5,3% 33,9%

Valli Gesso e 
Vermenagna 1.365 6,6% 15,2% 18,2% 8,1% 4,0% 13,6% 34,4%

La Bisalta 3.262 11,0% 15,6% 18,0% 5,6% 3,0% 3,1% 43,7%

CM del SLL 
di Cuneo 12.499 9,0% 11,2% 15,5% 4,9% 2,5% 4,1% 52,9%

SLL di Cuneo 21.550 9,8% 12,0% 21,3% 4,2% 9,2% 3,4% 40,1%

Provincia di 
Cuneo 86.060 10,5% 11,7% 19,8% 3,7% 8,0% 3,1% 43,3%

Fonte: Infocamere 2003 (Piemonte in cifre 2004) 
 
 

Tab 8a – Comunità Montane del SLL di Cuneo: 
unità locali e distribuzione per settori nelle aree montane* 

DI CUI: 
COMUNITÀ 
MONTANE 

(CM) 

UNITÀ 
LOCALI ATTIVITÀ 

MANIFATTURIERE COSTRUZIONI COMMERCIO 
SERVIZI 

ALLE 
IMPRESE 

SERVIZI 
ALLE 

PERSONE 
TURISMO ALTRE 

ATTIVITÀ

Valle Maira 1.615 1,39% 11,1% 15,6% 4,8% 2,4% 5,3% 47,0%

Valle Grana 1.578 12,1% 13,0% 16,8% 4,8% 2,2% 4,0% 47,1%

Valle Stura 745 8,1% 12,5% 10,9% 1,5% 2,1% 9,4% 55,6%

Valli Gesso e 
Vermenagna 1.365 6,6% 15,2% 18,2% 8,1% 4,0% 13,6% 34,4%

La Bisalta 543 9,4% 12,9% 19,3% 6,3% 3,5% 5,2% 43,5%

CM del SLL 
di Cuneo 5.846 10,5% 12,9% 16,3% 5,3% 2,8% 7,4% 44,9%

* sono considerati soltanto i Comuni montani 
Fonte: Infocamere 2003 (Piemonte in cifre 2004) 
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PROGETTI 
 
I progetti elencati di seguito sono quelli che la Direzione Economia Montana e Foreste ha 

realizzato e/o finanziato nel corso degli anni per l'esecuzione di opere o la realizzazione di ini-
ziative in territorio montano. Nella tabella 9 sono considerati i progetti europei in fase di realiz-
zazione: il LEADER+ caratterizzato da un partenariato tra Comunità Montane attraverso i Grup-
pi di Azione Locale (GAL) e il Progetto Interreg ALCOTRA (Alpi Latine per la Cooperazione 
transfrontaliera) in cui sono coinvolte tutte le Comunità Montane della Provincia di Cuneo. La 
tabella 10 riporta i principali progetti in corso in ogni Comunità Montana del SLL di Cuneo. 

 
Tab 9 – Comunità Montane del SLL di Cuneo: progetti finanziati con i Fondi Strutturali europei

PROGETTO  PROMOTORI COMUNITÀ 
MONTANE  TIPO DI INTERVENTO 

LEADER+ 
2000-2006 
Azione 3.1 in-
tervento b 

Gruppo di Azione 
Locale delle Terre 
Occitane 

y Valle Maira 
y Valle Grana 
y Valle Stura  
insieme a: 
y Valli Po, 

Bronda e 
Infernotto 
y Valle Varaita

Il progetto mira a valorizzare i beni 
culturali legati al contesto socio-eco-
nomico, ossia: 
- analizzare le emergenze culturali; 
- valorizzare i prodotti dell'agricoltura, 

artigianato ed enogastronomia; 
- migliorare la ricettività; 
- tutelare l'ambiente e potenziare i 

servizi per i cittadini 

LEADER+ 
2000-2006 
Azione 1.1 in-
tervento a)1 

Gruppo di Azione 
Locale (GAL) Gesso 
Vermenagna e Pesio 

y Valli Gesso 
Vermenagna 
e Pesio 

Il progetto verrà articolato in tre fasi 
propedeutiche che prevedono un'ana-
lisi del sistema economico locale, u-
n'attività di concertazione e una serie 
di proposte operative mirate agli o-
biettivi prefissati. 

LEADER+ 
2000-2006 
Azione 1.1 in-
tervento a)3 

Gruppo di Azione 
Locale (GAL) Gesso 
Vermenagna e Pesio 

y Valli Gesso 
Vermenagna 
e Pesio 

Il bando pubblico prevede dei finan-
ziamenti per interventi destinati a in-
trodurre nelle imprese elementi inno-
vativi – sia nelle fasi di produzione e 
di trasformazione che nella fase di 
commercializzazione – al fine di age-
volare tra queste una efficace integra-
zione e favorire un migliore accesso 
al mercato da parte delle produzioni 
tipiche locali. 

INTERREG III A 
ALCOTRA 
(Pro-Aalp Italia 
Francia - Al-
peggi e For-
maggi) 

Provincia di Cuneo y Comunità 
Montane del-
la Provincia 
di Cuneo e 
Torino 
y territori mon-

tani di Sa-
voie, Haute 
Savoie, Hau-
tes Alpes, 
Alpes de 
l’Haute Pro-
vence e Al-
pes Mariti-
mes 

Il progetto prevede il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 
- favorire e valorizzare l’attività agri-

cola di montagna; 
- censire gli alpeggi produttori di for-

maggi; 
- sviluppare le produzioni agro-ali-

mentari tipiche e tradizionali d’al-
peggio; 

- diffondere i risultati dei lavori realiz-
zati in Italia e Francia grazie al tra-
sferimento di conoscenze; 

Il progetto ha come capofila la Regio-
ne Piemonte (Direzione Economia 
Montana e Foreste) ed è realizzato in 
collaborazione con partners francesi 
Centre Fromager de Carmejane e il 
Suaci Alpes du Nord. 

Fonte: Regione Piemonte, Direzione Economia Montana e Foreste 
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Tab 10 – Comunità Montane del SLL di Cuneo: progetti recenti o in corso  

COMUNITÀ MONTANA VALLE MAIRA 

1. Leader + 2000-2006 Azione 3.1 (Valorizzazio-
ne beni culturali) 

2. Interreg III A Alcotra (Favorire e valorizzare 
l’attività agricola di montagna) 

3. Interreg 1994-1999 (Mieli in montagna) 
4. Interreg 1994-1999 (Arte nelle valli dei Mar-

chesi di Saluzzo) 
5. Interreg 1994-1999 (ESPACI OCCITAN: Pro-

mozione cultura Valli Occitane) 

6. P.S.R. 2000-2006 Misura T Azione T1 (Inter-
venti di sistemazione idrogeologica e di recu-
pero e riqualificazione aree degradate) 

7. L.r. 16/99 art. 29 (Recupero strutturale casa 
della Meridiana) 

8. L.r. 16/99 art. 48 (Mantenimento e sviluppi 
servizi scolastici) supporto costi per personale 

9. L.r. 16/99 art. 51 Iniziative della G.R. (Acquisto 
arredi "College Val Maira") 

COMUNITÀ MONTANA VALLE GRANA 

1. Leader + 2000-2006 Azione 3.1 intervento b 
2. Interreg III A Alcotra (Favorire e valorizzare 

l’attività agricola di montagna) 
3. Interreg 1994-1999 (Mieli in montagna) 
4. Interreg 1994-1999 (Arte nelle valli dei Mar-

chesi di Saluzzo) 
5. P.S.R. 2000-2006 Misura R Azione R1 (Ripri-

stino strade rurali) 

6. Del. Cipe 3 Maggio 2002 n° 36 (Accordo di 
Programma Difesa del suolo) 

7. L.r. 16/99 art. 29 (Acquisti per la realizzazione 
di un caseificio) 

8. L.r. 16/99 art. 29 (Interventi di qualificazione 
filiera del Castelmagno DOP) 

9. L.r. 16/99 Art. 29 (Realizzazione area a cam-
peggio e punti sosta) 

10. L.r. 16/99 art. 48 (Mantenimento e sviluppi 
servizi scolastici) 

COMUNITÀ MONTANA VALLE STURA 

1. Leader + 2000-2006 Azione 3.1 (Valorizzazio-
ne beni culturali) 

2. Interreg III A Alcotra (Favorire e valorizzare 
l’attività agricola di montagna) 

3. Interreg 1994-1999 (Mieli in montagna) 
4. Interreg 1994-1999 (Montagna senza Frontie-

re) 
5. Interreg 1994-1999 (Itinerario tra cultura e ar-

te) 
6. Interreg 2000-2006 (Le voci dell'uomo e il si-

lenzio della natura) 
7. P.S.R. 2000-2006 Misura T Azione T1 (Inter-

venti di sistemazione idrogeologica e di recu-
pero e riqualificazione aree degradate) 

8. Del. Cipe 3 Maggio 2002 n° 36 (Accordo di 
Programma Difesa del suolo) 

9. Del. Cipe 3 Maggio 2002 n° 36 ECONOMIE 
(Accordo di Programma Difesa del suolo) 

10. L.r. 16/99 art. 29 (Realizzazione struttura poli-
funzionale) 

11. L.r. 16/99 art. 29 (Adeguamenti alpeggi utiliz-
zati da ovini) 

12. L.r. 16/99 art. 48 (Mantenimento e sviluppi 
servizi scolastici) 

COMUNITÀ MONTANA VALLI GESSO E VERMENAGNA 

1. Leader + 2000-2006 Azione 1.1 intervento a 1 
2. Leader + 2000-2006 Azione 3.1 intervento b 
3. Interreg III A ALCOTRA (Favorire e valorizzare 

l’attività agricola di montagna) 
4. Interreg 1994-1999 (Mieli di montagna) 
5. Interreg 1994-1999 (Montagna senza Frontie-

re) 

6. Del. Cipe 12 Luglio 1996 - I° Fase (Interventi di 
ripristino regolare deflusso acque) 

7. Del. Cipe 3 Maggio 2002 n° 36 (Accordo di 
Programma Difesa del suolo) 

8. L.r. 16/99 art. 48 (Mantenimento e sviluppi 
servizi scolastici) 

9. L.r. 16/99 art. 51 Iniziative della G.R. (Contri-
buto per la realizzazione del progetto Alte Vie) 

COMUNITÀ MONTANA LA BISALTA 

1. Interreg III A Alcotra (Favorire e valorizza-
re l’attività agricola di montagna)) 

2. L.r. 16/99 art. 29 (Realizzazione cittadella 
della letteratura per ragazzi) 

Fonte: Regione Piemonte, Direzione Economia Montana e Foreste  


