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LA DIFFUSIONE DEL PRUGNOLO TARDIVO (Prunus serotina
Ehrhart 1787/92) NEL TICINO

IVO CESCHI

CH - 6592 Sant'Antonino

RIASSUNTO

II présente studio illustra la diffusione subspontanea della specie nordamericana prugnolo
tardivo (Prunus serotina Ehrhart) nella Svizzera méridionale. La specie, che sta progre-
dendo nel Cantone Ticino in provenienza dall'ltalia del nord lungo il fiume Ticino, il Lago
Maggiore e il fiume Tresa, manifesta anche qui,come in altre regioni europee un compor-
tamento invadente ed indesiderato. Vengono suggerite alcune misure di carattere selvicol-
turale per evitare un'ulteriore espansione specialmente nei boschi cedui e nelle riserve
naturali.

ABSTRACT

Subspontaneous spreading of the North American black-cherry (Prunus serotina Ehrhart)
in southern Switzerland has been studied. From northern Italy the species is progressing
into Cantone Ticino along the Lake Maggiore, the Ticino and Tresa valleys, showing the
same aggressive and undesirable attitude observed in other european countries. Advices
are proposed in order to prevent further spreading in broad-leaves forests especially into
coppice stands and nature reserves.

INTRODUZIONE

li prugnolo tardivo (Prunus serotina Ehrh.) è una specie legnosa arborea appartenente alia
famiglia delle Rosacee. Essa è la piCi grande e più importante specie di ciliegio americano.
Ha I'aspetto del pado (Prunus padus Linn.), dal quale si distingue soprattutto per le foglie
ovali, lucenti e con il bordo dentellato, i fiori bianchi raccolti in caratteristici racemi floraii di
solito eretti, la corteccia degli esemplari giovani e dei rami fittamente coperta da caratteri-
stiche lenticelle orizzontali. Per contro, negli alberi adulti essa si screpola in senso verticale,

e possiede un forte odore aromatico.
L'albero adulto raggiunge 25-30 m, e fino ad 1 m di diametro nei luoghi d'origine.
Il legno, dura e di colore rosso-bruno, è molto pregiato. La propagazione dell'albero è
favorita dagli uccelli. I semi di prugnolo hanno la facoltà di mantenersi quiescenti a lungo
nel suolo (fino a 3-4 anni), e di germinare anche sotto copertura. II suo areale originario si

estende su tutta la parte orientale del continente nord-americano, dal Canada e dal New
England fino al Messico ed al Guatemala. Ma la sua principale area di diffusione è situata
nella parte orientale e centrale degli Stati Uniti.
La specie è una importante componente delle foreste di latifoglie miste nella catena dei
Monti Appalacchi (BARRETT, 1963). Essa fu una delle prime specie americane ad essere
introdotta in Europa. La sua coltivazione è documentata già nel 1629 in Inghilterra
(SUTTON,1986). Da qui ha inizio la sua diffusione nell'Europa occidentale e centrale, inizial-
mente tramite coltivazione come albero ornamentale, ma poi disseminata per via naturale
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dagli uccelli, ghiotti consumatori delle sue bacche nere. La specie si è diffusa in Francia,
Belgio, Olanda, Germania, nel Nord-Ovest della Spagna, in Ungheria e Cecoslovacchia,
ed in Italia. Una rapida espansione è stata constatata negli Ultimi 40-50 anni nell'ltalia set-
tentrionale, in particolare in Lombardia e Piemonte. STUCCHI (1951) la segnala in

Lombardia, nel Varesotto, già una quarantina d'anni fa. Ora essa è frequentissima al Parco
del Ticino, nella brughiera lombarda, nelle Prealpi varesine e nel Novarese, e sembra tutto-
ra in fase espansiva (SARTORI,1984).
Questo albero si sta diffondendo anche da noi in via subspontanea ed in modo assai rapi-
do, come del resto è il caso di alcune specie legnose come l'albero di S. Andrea
(Diospyros lotus Linn.) la palma (Trachycarpus fortunei Wendi.), e numerose specie erbacee.
Il prugnolo tardivo dénota tuttavia, rispetto ad altre specie subspontanee, un comporta-
mento aggressivo che, con il tempo, potrebbe causare anche da noi quei problemi di
carattere ecologico (allelopatia) e selvicolturali constatati sia nella stessa area d'origine,
sia in altri paesi europei.

METODO

II quadro della distribuzione, e le osservazioni sul comportamento della specie nel nostra
ambiente, scaturiscono da rilievi dell'Autore a partira dal 1970, completati dai risultati di
una indagine effettuata dal Servizio forestale del Cantone Ticino negli anni 1990-1991.

RISULTATI

- Esigenze ecologiche. Nel nostra clima insubrico, l'areale Potenziale di diffusione del
prugnolo tardivo si estende a tutto l'orizzonte collinare e submontano, ossia alia fascia casta-
nile, ma solo su substrato acido, cristallino. II prugnolo dimostra, peraltro, una notevole
ampiezza ecologica: pur mostrando una certa preferenza per condizioni stazionali mesofi-
lo-termofile, sa adattarsi bene sia a terreni aridi ghiaiosi o rocciosi, e sopporta molto bene
lunghi periodi di siccità come si è potuto constatare nel corso delle estati molto secche
del 1990 e 1991, sia in ambienti umidi di ontaneti (Alno-Fraxinion). Preferisce condizioni
ottimali di luce per svilupparsi in altezza, fiorire e fruttificare, ma si adatta e résisté bene
anche nel sottobosco di fustaie di latifoglie e selve castanili.
La specie è spesso associata alla robinia {Robinia pseudoacacia Linn.)

- Diffusione nel Ticino
La specie viene menzionata, per la prima volta, nella "Flora der Schweiz und angrenzender
Gebiete" (LANDOLT, PIESS, FIIRZEL, 1970), ma ancora corne présente soio nell'ltalia set-
tentrionale sulla base della pubblicazione di STUCCHI (1951). La sua presenza subspontanea

nel Ticino deve risalire, tuttavia, ad almeno qualche decennio prima.
Anche da noi, corne altrove, il prugnolo tardivo fu inizialmente favorito mediante coltiva-
zioni a scopo ornamentale, ma soprattutto esso fu coltivato nelle vicinanze dei "roccoli" e
dei capanni da caccia alio scopo di attirare gli uccelli, ghiotti mangiatori delle bacche.
Questa usanza, a quanta pare, fu introdotta nel Malcantone dagli emigranti in Francia, per
cui ancora persiste il nome di "mérisier" per questa specie, accanto alla denominazione
dialettale di "scereséta". Tali piante, ora adulte, costituiscono centri di diffusione corne è
ben documentato (collina di San Giorgio e Neggio nel Malcantone). La prima introduzione,
documentata in rimboschimenti forestali, è del 1913 a Canedo presso Sonvico, assieme a
numerose altre specie nostrane ed esotiche (POMETTA,1919).
In quest'area si pud osservare nel sottobosco un abbondante novellame di prugnolo tardivo.

Altrove, la sua diffusione si ritiene sia avvenuta solamente negli Ultimi 20-30 anni. Nel

1962, nella piantagione di Copera (Sant'Antonino), venne messo a dimora a titolo speri-
mentale un gruppo di prugnolo tardivo su terreno di selva castanile, a 530 m in esposizio-
ne Nord. Questi soggetti raggiungono, attualmente, ca. gli 8 m di altezza, il diametro è di
ca. 15 cm, ma l'aspetto più appariscente è l'abbondante rinnovamento già présente in un
raggio di ca. 100 m.
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L'attuale diffusione nel Ticino è indicata nella cartina annessa (Fig. 1 Le localité di ritro-
vamento sono indicate nell 'elenco annesso.
Dalla cartina si rileva che le aree di maggiore presenza sono:
- Malcantone: Valle della Tresa, Vernate, Neggio, Sessa, Astano, Bedigliora, Monti
Mondini, Novaggio,
- Luganese: Valle del Cassarate, Villa, Sonvico, Canobbio, Origlio, Lamone;
- Valle del Vedeggio: Taverne, Torricella, Mezzovico;
- Capriasca: Monti di Roveredo;
- Locarnese: delta della Maggia, argini della Maggia, Gerre di Losone, sopra Orselina,
Tenero e Gordola (golena della Verzasca), argini del fiume Ticino.
Altrove, la presenza è limitata a pochi e singoli esemplari di modeste dimensioni, di solito
esemplari giovani a livello di sottobosco.
Nel Ticino la quota massima di rinvenimento è di ca. 1000 m (Novaggio, Cimapianca)
Lo si trova solitamente in pianticelle di 20-100 cm di altezza, più raramente come alberello
fino a 2-3 m di altezza. Alberi adulti sono piuttosto rari, e gli esemplari di maggiori dimensioni

raggiungono nel Ticino 25 m di altezza ed un diametro di oltre 40 cm.
II portamento e lo sviluppo del tronco sono raramente diritti, essi tendono più spesso ad

assumere un portamento asimmetrico. A questo riguardo il nostro ciliegio selvatico
(Prunus avium Linn.) si dimostra superiore. La diffusione attuale indica chiaramente le linee
di espansione.
Partendo dalle zone attorno al fiume Ticino nella pianura padana, esso tende a risalire
lungo la direttrice del Lago Maggiore fino al Locarnese e nel piano di Magadino, con una
diramazione lungo il fiume Tresa verso il Malcantone ed il Luganese. Non sembra invece
che vi sia stata una risalita dal Mendrisiotto verso Nord.
Nei prossimi anni è da attendersi un'avanzata lungo la valle del Ticino verso il Bellinzonese
e la Riviera, in bassa Vallemaggia, come pure lungo la valle del Vedeggio fino al Monte
Ceneri.

- Problemi ecologici e selvicolturali
Molti Autori, che hanno studiato questa specie sia nel Nord America sia in Europa, metto-
no in evidenza il suo comportamento aggressivo in boschi naturali ed in piantagioni.
TWEEL (1986) riferisce che il prugnolo tardivo, introdotto in Olanda già nel XVII° secolo ed
ampiamente usato in rimboschimenti negli anni '30, è diventato un problema in foresta e
nelle riserve naturali. FISCHER (1987) e ABRAMS (1989) citano esempi negli Stati Uniti
dove i tagli rasi in foreste mature (sia di latifoglie che di conifere), favoriscono I'espandersi
del prugnolo tardivo. TILGHMAN (1989) riferisce di un incremento di prugnolo in seguito a
forti danni provocati dalla selvaggina.
Molti Autori europei riportano analisi ed osservazioni sul comportamento aggressivo di

questa specie.
In Belgio, LUST (1987) riferisce ad esempio la penetrazione negli strati inferiori delle
piantagioni di Pinus silvestris Linn, e Quercus rubra Linn.
SARTORI (1984) mette in evidenza la grande povertà floristica che si instaura in aggregati
di Prunus serotina. Rilievi in aree di 500 mq rivelano la presenza di 5-7 specie al massimo,
comprese quelle erbacee. Egli pronostica il pericolo d'invasione nei querceti planiziali.
FOLLIERO (1985) analizza nel Parco del Ticino l'invasione di Prunus serotina e le modalité
di successione in un ceduo invecchiato di Robinia pseudoacacia. Propone interventi
selvicolturali adeguati ad interrompere il processo di regressione negativa in atto.
Nell'area ticinese di maggior presenza, cioé nel bosco di San Giorgio a Neggio, il prugnolo
tardivo dimostra un comportamento chiaramente aggressivo, a livello di noveilame, ai

quale si contrappone con successo solo la quercia boreale (Quercus rubra Linn.), mentre
le specie autoctone (rovere, acero, tiglio) risultano presenti in misura assai minore.
Nel basso Malcantone moiti boschi già denotano una presenza eccessiva del prugnolo.
Da qualche tempo i forestali osservano che, in aree diradate di recente, il prugnolo tende
ad inserirsi con maggiore frequenza, corne ad esempio è il caso ai Monti Mondini ed al

Monte di Caslano.
Ciô sembra confermare il comportamento già noto, ossia la facoltè dei semi di prugnolo di
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germogliare anche dopo anni di quiescenza, non appena le condizioni di luce e di tempe-
ratura lo consentono. Per il momento invece, non sembra costituire un problema per le
riserve naturali come le Bolle di Magadino o il delta della Maggia, dove è présente in

modo molto sporadico, e sembra non sopportare condizioni di acqua stagnante.

In sintesi si possono fare le seguenti raccomandazioni:

- laddove la presenza del prugnolo tardivo è già cospicua, come nel basso Malcantone, è

opportuno evitare interventi di taglio e di diradamento troppo forti. In particolare, il trat-
tamento a ceduo (sia semplice che composto) è da evitare;

- la specie non è da favorire mediante piantagione, poiché ogni singolo esemplare pud
costituire già dopo 20 anni un centra di diffusione subspontaneo;

- rispetto al nostra ciliegio selvatico (Prunus avium Linn.) esso dimostra pregio inferiore
per quanta riguarda la qualité del tronco e la capacité produttiva;

- la sua presenza e il suo comportamento nelle zone di protezione della natura vanno
tenute sotto controllo.

CONCLUSIONI

La diffusione di specie vegetali alloctone nella Svizzera sudalpina è spesso agevolata da
condizioni climatiche particolarmente favorevoli.
L'avanzata del prugnolo tardivo (Prunus serotina Ehrh.), registrata negli Ultimi 30 anni nel

Ticino, costituisce un esempio classico di questo tipo di fenomeno, peraltro in atto con
numerose altre specie. Esso trova un notissimo precedente con la propagazione della
robinia (Robinia pseudoacacia Linn.), e mérita di essere seguito attentamente anche a
causa del comportamento aggressivo che questa specie dimostra di possedere.
Il présenta studio fa il punto della situazione attuale, e dé alcune indicazioni relative agli
interventi selvicolturali adeguati.
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LOCALITA DEI RITROVAMENTI DEL PRUGNOLO TARDIVO (Prunus serotina EHRH.) IN
TICINO

Comune

Bedigliora

Monteggio

Sessa

Astano

Croglio

Pura

Novaggio

Caslano

localité

Monti Mondini
Propezze

Rovedera
Roncaccio
Crocivaglio
Castello
Bruciata

Molinazza
flume Tresa

Fornasette

Gromo

Bonzaglio

La Costa

sopra Vezzai

Rive Sole

Bandito

Ronchetto

Barico-Purasca

Olcia Prelongo
sotto Naselli

Zottascia

Bedeia, Sciarone
Monte Gheggio

Rombosco

Cimapianca

Alpe Paz

foce della
Magliasina

Monte Sassalto

altitudine
m.s./m.

600

260-400

250

280-300

530

400

580

640

660

750

320

350-400

360-380

340-380

660-700

660

1080

790

277

520

esposizione

NW

piano

E-SE

SW

SE

SE

S-SE

S

S

SE

SW

SE, E

E, N

NW-SW

SW

S

SE

S-SW

presenza

semenzali

abbondante

alcuni esemplari
giovani

discreta

discreta

discreta

discreta

discreta

discreta

un esemplare

abbondante

abbondante

discreta

abbondante

discreta

discreta

4 esemplari
piantati

2 grossi esemplari
piantati

discreta

discreta
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Neggio-
Vernate

Magliaso

Vernate-
Agno

Vernate

Cimo

Cimo

Agno

Aranno

Breno

Agno

Montagnola

Breganzona

Pazzallo

Lugano

Massagno

Comano

Porza

Vezia

Porza-
Canobbio

Cureglia

Origlio

Lamone

Collina di
S. Giorgio

gola della
Magliasina

Cassina

Ronco di Sava

Roccolo,
Porera

Monda,
Righetti

Agnuzzo

Cordané

Torchio

Cappella di

Agnuzzo

Bigogno,
Vignino

Piazzora,
Garavalle

Gaggio

Cornaredo

Tre Pini

Pasture
Genovesi

collina di
S. Rocco

S. Martino

strada per
Tesserete

Campagna

Monte

S.Zenone

300-400

340-420

400

620-640

800

400-450

270

800

720

340

400-450

480-520

360

350

440

500

500-540

420

400

400

500

500

SW

SW-W

SE

S

SW

piano

S

SW

piano

SW

N-NW

E

W

W

E/SE

piano

E

W

S

s

abbondante, da
piantagione

abbondante

abbondante

grossi esemplari

alcuni esemplari
grossi

abbondante

un esemplare
piccolo

discreta

un esemplare

discreta

discreta

discreta

discreta

discreta

alcuni esemplari

alcuni esemplari

abbondante

un esemplare

abbondante

discreta

alcuni esemplari

alcuni esemplari
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Cadempino

Taverne

Torricelia

Torricella

Mezzovico

Lopagno

Villa L.

Sonvico

Sonvico

Lugaggia

Gordola

Gordola

Tenero

Tenero

Orselina
Minusio

Locarno

Locarno

Locarno

Losone

Losone

Losone

Valle del
Gaggio

Castello

M. Barro-Monti
di Torricella

Azzino

Garzone

Scampo

Valle del
Franscinone

Rova, S. Martino

Pönt

Buscione-Crampa

Reviscai

Saleggi, sponda
sinistra Verzasca

sponda destra
Verzasca

Contra, Falo

all'Eco
alle Selve
pt. 471.1

Bolle, diga
della Peppa e
argine sinistra
Ticino

a sud-est del
Lido e Morettina

Cugnoli Curti-
Quartino

Gerre

Piano di Arbigo,
Canale

presso Scuole
medie

400

390

400-800

830

860

730

560

650

680

420

195

195

200

540

540-580
470

195

200

203

230

260

217

SW

E

s-sw

SE

SE

S

NW

S

piano

E

piano

piano

piano

S
S

piano

piano

piano

piano

piano

NE

alcuni esemplari

alcuni esemplari

discreta

alcuni esemplari

alcuni esemplari

abbondante

abbondante

abbondante

abbondante

abbondante

qualche esemplare

abbondante

abbondante

qualche esemplare

abbondante
alcuni esemplari

alcuni esemplari

abbondante

un esemplare

abbondante

alcuni esemplari

alcuni esemplari
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S. Antonino

Sementina

105

sopra Scerese 540 piantato,
novellame
abbondante

Boschetti,
a sud del

campo sportivo

210 piano un esemplare
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