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T H E L I M O N A I E O F G A R D A L A K E : A C U L T U R A L L A N D S C A P E T O P R E S E R V E 

SüMMARY 

Lake G a r d a is se t apa r t f r o m all t h e o t h e r Italian l akes no t 
o n l y b y its v a r i e d a n d M e d i t e r r a n e a n - l i k e l a n d s c a p e , bu t al
s o its l i m o n a i e , m a n - m a d e b u i l d i n g s e r e c t e d for t h e so le 
p u r p o s e ol" cu l t iva t ing l e m o n s . 

In Riviera d e l G a r d a , pa r t i cu la r ly f r o m Salö t o L imone , 
t h e c i t rus cu l t i va t ion , d o c u m e n t e d s i n c e t h e 15"' Century, 
r e q u i r e d p a r t i c u l a r l e m o n - h o u s e s , b e c a u s e t h e c i t rus t r ees 
h a d t o b e p r o t e c t e d d u r i n g t h e co ld m o n t h s a n d it w a s n e c -
e s sa ry t o bu i l d w i d e d r y s t o n e g r e e n h o u s e s in w h i c h t h e 
t r e e s g r e w . T h e s e m o n u m e n t a l g r e e n h o u s e s w e r e t u r n e d 
in to b u i l d i n g s d u r i n g t h e w i n t e r b y c lo s ing t h e m wi th t im-
b e r r oo f s . 

T h e l e m o n g r o v e s h a v e l o n g b e e n par t of G a r d a ' s land
s c a p e . G o e t h e n o t e d in 1786 that - the t e r r aced g a r d e n s 
p l a n t e d wi th l e m o n s , g i v e a f ee l i ng of o r d e r a n d wea l th . 
T h e en t i r e g a r d e n is a d o r n e d b y whi te , Square pillars, all in 
r o w , e a c h a c e r t a i n d i s t a n c e f r o m the o the r s , in s u c h a m a n 
n e r a s t o r e s e m b l e a s ta i rcase , g radua l ly c l imbing u p t h e 
s ide o f t h e m o u n t a i n - . 

E v e n t o d a y t h e l i m o n a i e a r e a d is t inc t ive fea ture , par t icu
larly t he tall, s t o n e p e r i m e t e r wal ls , s o m e of t h e m e igh t to 
t e n m e t e r s h igh , built o n t h e t e r r aced land t o p ro tec t l e m o n 
t r e e s f r o m t h e wind.- that b l o w d o w n f r o m the m o u n t a i n s 
b e h i n d . Th in s t o n e pil lars s t a n d sen t ry- l ike a l o n g t h e ter-
races , buil t t o s e c u r e a gr id o f wcx>den b e a m s . 

D ü r i n g t h e w i n t e r m o n t h s , t h e l i m o n a i e w e r e c l o s e d by 
w o o d p l a n k r o o f s a n d l a rge w i n d o w p a n e s f a c i n g t h e s u n , 
t u r n i n g t h e s t r u c t u r e s i n t o s e a s o n a l g r e e n h o u s e s . T h e s e 
p r o t e c t i v e s t r u c t u r e s - t o g e t h e r wi th t h e l ake s w a r m e r 
m i c r o c l i m a l e - m a d e G a r d a Lake t h e n o r t h e r n m o s t po in t 
in t h e w o r l d w h e r e l e m o n s a r e g r o w n c o m m e r c i a l l y . AI 
600 m e t e r s a b o v e sea - l eve l , G a r d a l e m o n s a r e a l so t h e 
h ighes t . 

T h e cu l t iva t ion of c i t rus f rui ts , e spec ia l ly l e m o n s , w a s a 
p r i m e e c o n o m i c activi ty o n t h e w e s t e r n s h o r e of t h e l ake 
f o r c e n t u r i e s . T h e ear l iest wr i t t en r eco rd o f c i t m s g r o w n o n 
Lake G a r d a d a t e s f r o m t h e 15th Century. A large part of t h e 
w e s t e r n s h o r e f r o m t h e t o w n o f Salö t o L imone w a s d e d i -
c a t e d t o the i r cu l t iva t ion . In a F ranc i scan c o n v e n t buil t in 
G a r g n a n o in 1266, t h e c lo is ter ' s d e c o r a t i v e c o l u m n s a r e 
c a r v e d wi th c i t rus frui ts a n d leaves . 

W h i l e l e m o n cul t iva t ion w a s not t h e on ly p r o d u c t of lo-
cal ag r i cu l t u r e - o l ive oil still th r ives t o d a y - it s o a k e d u p 
mos t ava i l ab l e r e s o u r c e s . 

T h e G a r d a l e m o n - g r o w i n g w a s e x t r e m e l y lalx>r-intensive. 
Bui ld ing the s t r u c t u r e s w a s o n l y the Bist s t ep . T h e y mus t b e 
m a i n t a i n e d , c l o s ing a n d o p e n i n g t h e m wi th t he s e a s o n s , 
l ight ing f i res ins ide w h e n t h e t e m p e r a t u r e d r o p s b e l o w 
f r eez ing , h a r v e s t i n g a n d d i s t r ibu t ing the frui ts . Tradi t ional ly 

t h e t o u g h e s t par t w a s f ight ing the win te r cold . A t e a m of 
severa l p e o p l e in e a c h g r o v e had t o e n s u r e that t e m p e r a -
tu res ins ide t he s t ruc tures n e v e r w e n t b e l o w f r e e z i n g e v e r y 
d a y a n d night . Fires w e r e lit u n d e r t h e t r ees in e a c h Limo-
naia w h e n neces sa ry . T h e d a y shift f o c u s e d o n co l lec t ing 
b u n d l e s of w o o d a n d p r e p a r i n g t h e m u n d e r e a c h l e m o n 
tree, r e a d y for t he nex t n igh t ' s vigil. 

As the re w e r e n o t h e r m o m e t e r s , f a rmer s relied on o t h e r 
m e t h o d s : o n e w a y w a s t o p l ace I w w l s of w a t e r on e a c h ter-
r ace ins ide t he l imona ia a n d if ice d e v e l o p e d on the sur face , 
t he a t t endan t s w o u l d k n o w that it w a s t ime to light t he fires. 

All t he e f for t w a s w o r t h it t h o u g h . b e c a u s e l e m o n g r o w -
ing w a s h ighly lucrat ive. Most of t he m o n e y m a d e f r o m Gar 
da l e m o n s w a s f r o m e x p o r t s t o centra l a n d n o r t h e r n Euro
p e a n count r ies . T h e r e w a s n o real c o m p e t i l i o n , as l e m o n 
f r o m the South of Italy w o u l d no t last l ong e n o u g b to r each 
all t h e marke t s in w h i c h G a r d a l e m o n s w e r e d is t r ibuted . 
The i r durabi l i ty r e m a i n e d a k e y compe t i t i ve a d v a n t a g e wel l 
in to t h e 20th Century. 

T h e l e m o n indus t ry w a s h ighly o rgan i zed . In 1840, l imo
na ie o w n e r s f o u n d e d the Socielä Lago dt Garda a k i n d of 
m a r k e t i n g c o o p e r a t i v e , w h o s e historic h e a d q u a r t e r s c a n still 
b e s e e n a b a n d o n e d at t he e d g e of G a r g n a n o . T h e s e w e r e 
t h e g o l d e n years , w h e n G a r g n a n o p r o d u c e d four : o five mil-
Iion l e m o n s a year, o u t of a total f o r t h e a rea of six t o sev-
e n mill ion. T h e Socielä o r g a n i z e d t h e col lec t ion a n d Sepa
rat ion of t he l e m o n s into ca tegor i e s , f r o m s u p e r i o r t o poor . 
T h e n they w e r e s h i p p e d to D e s e n z a n o , t h e largest t o w n on 
t h e lake, w h e r e they w e r e mos t ly so ld t o G e r m a n a g e n t s 
a n d p r e p a r e d for s h i p p i n g t o Aus t r ia -Hungary , Prussia, Rus-
sia, t h e O t t o m a n F.mpire, Britain, S w e d e n a n d D e n m a r k . 
O n l y the poo re s t qual i ty l e m o n s w e r e c o n s u m e d locally. 

H o w e v e r , at t h e e n d of t h e 19th Century, p r o d u c t i o n start-
e d t o dec l ine . With t h e indust r ia l iza t ion of n o r t h e r n Italy. 
t h e cost of l abo r a n d mater ia l s b e g a n t o inc rease . S o u t h e r n 
l e m o n s b e c a m e m o r e c o m p e t i t i v e a s i m p r o v e d rail a n d 
r o a d n e t w o r k s a l l o w e d t h e m t o r e a c h n e w m a r k e t s m o r e 
quickly . A n o t h e r b l o w w a s t h e c h e m i c a l syn thes i s of citric 
acid, k n o c k i n g t h e l e m o n s ' v a l u e as a key s u p p l i e r of Vita
m i n C. O n t o p of this, a f e w part icular ly ha r sh win te r s a n d 
a b o u t of d e v a s t a t i n g d i s e a s e s o o n led t o t h e en t i re l e m o n -
g r o w i n g cu l tu re b e i n g a b a n d o n e d . 

S ince t h e n , t h e l a n d s c a p e h a s c h a n g e d . Many l imona ie 
h a v e b e e n left t o co l l apse w h i l e o t h e r s h a v e e i the r b e e n d e -
m o l i s h e d or c o n v e r t c d in to h o u s o s . S o m e of t he larger o n e s 
in L imone a r e n o w ho te l s . 

Urgent a t t en t ion must b e b r o u g h t t o c o n s e r v i n g w h a t is 
left as t h e l i m o n a i e - e v e n if w i th d i f fe ren t COnservation 
levels - a r e still a u n i q u e c o m p o n e n t of G a r d a l andscape . 

O n l y f e w l i m o n a i e a r e still c o n s e r v e d a n d in use: t h e r e 
t h e o w n e r s run the i r g r o v e s o n t radi t ional l ines, u s ing or ig-
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inal materials. T h e Regional Park of Alto Garda B i e s d a n o 
recently restored tlie 17th Century Prato della Fame limo-
naia to d o c u m e n t a n d s h o w this historic cultivation. H o w -
ever it is n o w necessary not only to conse rve s o m e limo-
naie , bu t to p reserve t he ent i re sys tem of this ancient citrus 
g roves l andscape , like a large archaeological site, m a y b e 
lurning it into an o p e n air m u s e u m . 

T h e very particular archi tecture of t he l imonaie must b e 
cons ide red as t he result of an unusua l a n d c o m p l e x historic 
l a n d s c a p e project that n e e d s to Ix.' ana lysed a n d s u r / e y e d 
n o w . to p r epa re r e -use a n d m a n a g e m e n t p lans a n d d e f i n e 
conserva t ion t rea tments and Standards for t he preservat ion 
of this except iona l heri tage. 

LE UMONAIK GARDESANE: UN FAESAGGIO DA CONSERVARE 

h i s p o n d a occ iden ta le del Lago di Garda , d a Said a Limone 
- grazie a particolari condizioni cl imatiche e geomor to log i -
c h e - p resen ta un ' eccez iona le r icchezza di flora e di coltu-
re agr icole inedi ter ranee , con lecci, cipressi, o leandri , aga-
vi, lauri, oliveti, ag rumet i e vignetL 

Li piü caratleristica del le coltivazioni garclesane, intro-
dotta fin dal XIII s eco lo ( forse - c o m e vuole la t radiz ione -
dal frati del COnventO di San Francesco di Gargnano) , e sta-
ta s i cu ramen te quel la degli agruini che, favorita dalle con
dizioni cl imatiche par t ico la rmente miti, richiedeva tuttavia 
molte Cure e at lenzioni . soprat tu t to nella s tagione f r edda e 
aveva fin daH'anlichitä compor ta tO la cos t ruz ione di m o n u -
mental i se r re In pietra, le limonaie, pe r po te r p ro teggere le 
p rez iose p ian te dl l imone. Per soli poch i chilometri di costa 
bresc iana del lago di Garda , ma c o n la mass ima concen t ra -
z ione a Gargnano , p u r di riuscire a coltivare i pregiati e ri-
cercati agrumi - c h e garant ivano. in e p o c h e in CUi i trasporti 
n o n e r a n o ancora sviluppati , u n no tevole r iscontro e c o n o -
mico - si v e n n e cosi mod i f i cando u n paesagg io giä di per 
se eccez iona le . carat ter izzato da quel la inaspet tata mediter-
raneitä c h e d a s e m p r e tan to co lp isce chi p rov iene dal Nord 
Europa . ' 

Per r e n d e r e poss ib i le l 'agrumicol tura a ques ta lat i tudine 
(la piü a n o r d del m o n d o ) . f u r o n o qu ind i costrui te impo-
nenti s t ru t ture in pietra: le fonti s tor iche d imos t r ano c o m e 
gia a l m e n o dal XVI seco lo l ' impian to a rch i te t ton ico de l le li
m o n a i e era conso l ida to in tut te le s u e c o m p o n e n t i e s sen -
ziali. Q u e s t e grandi serre a b a s e re t tangolare s o n o cos tmi 
te s u lunghi te r razzament i . Le o p e r e in mura tura , realizza-
te in pietra c o n s i s t o n o in alti muragl ioni per imetral i ( spes-
si 40-60 c m e alti 8-10 metr i ) c h e le c h i u d o n o su t re lati e 
in pilastri di pietra alti f ino a 10 metri, d i s e z i o n e quad ra t a , 
di circa 50 x 50 cm, realizzati su una maglia di 4-5 metr i di 
lato, legati tra loro d a u n a ordi tura di travi d i l egno di ca-
s t agno c h e Ii so rmon ta : grossi p u n t o n i di ca s t agno di circa 
30-40 c m di d iamet ro , detti sparadossi a cui v e n i v a n o Bs-
sali c o n chiodi , nel s e n s o a lo ro pe rpend ico l a r e , in 5-6 li-
n e e tra loro paral lele , i corrent i , detti canleri, anch 'ess i d i 
cas tagno . 2 

ü g n i pi lastro era col legato ai d u e pilastri piü vicini sulla 
stessa fila, o p p u r e a u n pilastro e al m u r o per imetra le late
rale, c o n 3 travi in abe t e tra loro parallele, de t te filarole. 
p r o w i s t e di una serie d i chiodi a occhie l lo c h e se rv ivano 
p e r fissare gli e lement i mobil! di chiusura del f ron te so lare 
della l imonaia. 

Da n o v e m b r e a marzo , c iuando il clima piü t r e d d o po te -
va a r recare dann i alla coltura, le l imona ie v e n i v a n o ch iuse 
con grandi paret i mobil i d i legno, a m p i a m e n t e vet ra te e co-
per te d a tetti di assi p u r e di legno, u g u a l m e n t e smontabi l i . 
Cosi, al l 'orditura del te t to v e n i v a n o fissate le assi, t avole di 
abe t e la rghe circa 20 c m c h e se rv ivano p e r la coper tu ra , 
men t r e il f ron t e della l imonaia veniva ch iuso p e r m e z z o di 
vetri (vetriate, pe r consen t i re il pas sagg io della luce e 
garantire la sintesi clorofil l iana), portiere ( semplic i tavole in 
l e g n o aecos ta te e ch ioda te c h e p o t e v a n o e s s e r e a p e r t e 
du ran t e le o r e di so le o nel le g iorna te m e n o f r e d d e ) e di 
tavole in l e g n o d o p p i e a cont roba t tu ta de t t e mixili. c ioe ta
vole di m e z z o o cong iunz ione . Ques t i e l ement i , monta t i e 
smontat i c o n es t rema cura ogn i a n n o , v e n i v a n o custodi t i 
d 'es ta te in alti magazzini in pietra ad iacent i alle l imona ie 
Stesse: i caselli. fabbricati rustici a 2 o piü piani c h e si in-
na lzano quas i a torre , piü alti de i pilastri, comunican t i , in 
sommitä , con il tet to della l imonaia p e r consen t i r e le o p e -
razioni di coper tu ra e ch iusura . 

Ii tet to e ra sp ioven t e all ' indietro c o n una p e n d e n z a di cir
ca il 15-20% p e r consen t i re lo s g r o n d o rapid iss imo de l le ac-
q u e e la lo ro successiva raecolta e p e r limitare, ne l lo s t e s so 
t e m p o , i dann i al l e g n a m e di coper tu ra . Esso pe rme t t eva 
inoltre alla pianta di r icevere una maggiore quant i tä di luce. 

Vere e p rop r i e ser re ven ivano qu ind i fabbr ica te per iodi-
c a m e n t e in to rno agli allieri che , e s s e n d o piantat i in p i ena 
terra e sos tenut i da u n a incastellatura l ignea in l e g n o di ca
s tagno (costi tuita d a pali detti punle), r a g g i u n g e v a n o in 
q u e s t o m o d o il lo ro mass imo sv i luppo . 

L'area di t e r r eno des t inata aH'agrumicoltura e ra costi tuita 
da una o piü terrazze, loca lmente de t t e colc, sudd iv i se in 
c a m p a t e (i campi) c h e c o r r i s p o n d o n o alla p o r z i o n e c o m -
presa tra pi las t ro e pi lastro (circa 20 mq) . Ad ogn i c ampa ta 
co r r i sponde un a l b e r o p ianta to , p e r cui in ogni g i a rd ino 
d ' ag rumi tanti s o n o i campi, al tret tante le p ian te di l imone . 

La re te d i i rr igazione era costi tuita da canale t te , quas i 
s e m p r e in pietra calcarea in cui s co r r evano le a c q u e m o r t e 
o vive provenien t i da u n a cisterna, da u n p o z z o o d a u n 
c o r s o d ' a equa , c h e v e n i v a n o fat te scorrere ne l le cole de l 
giardino. Fissate con m e n s o l e lungo la pa re te interna, tali 
canalet te , o p p o r t u n a m e n t e interrotte d a e l emen t i mobil i . 
e r o g a v a n o le a c q u e di i rr igazione al le d o c c e laterali, in cor-
rispondenza del p i e d e dei singoli alberi. 

L 'agrumeto g a r d e s a n o veniva qu ind i c o p e r t o in a u t u n n o , 
in m o d o d a evi tare pe rd i t e di ca lo re du ran t e le g i o r n a t e 
vento.se o n e b b i o s e e in o cca s i o n e di br inate . A n c h e du
rante l ' inverno, pe rö , ne l le g io rna te di so le e ne l le o r e piü 
t i ep ide sul m e z z o g i o r n o , si ap r ivano le por t ie re p e r d a r e 
aria e luce diretta agli alberi e p e r e l iminare gli eccess i d i 
umidi tä . Q u a n d o si registrava q u a l c h e nottata part icolar
m e n t e rigida ( segna la ta dal fat to c h e l 'acqua de l le scode l l e 
in co t to d i s semina te nella l imonaia ge lava) e in c a s o di ne-
vicate, i giardinieri a c c e n d e v a n o dei f u o c h i a l l ' in terno della 
serra, b r u c i a n d o fasc ine di legna di olivo: veniva cos i ga-
rantita la t empera tu ra suff ic iente p e r la vita del le p ian te . 

Fu qu ind i necessa r io p roge t ta re tut to il terri torio i n to rno 
alle l imonaie: c o n l ' impianto di filari di e ip re s so p e r ripara-
re dal ven to , p r o t e g g e r e dalla cadu ta dei massi dal le r ip ide 
pendic i dei mont i sopras tan t i e d ombregg ia re le c i s te rne 
p e r l ' acqua l imi tando l ' evaporaz ione a causa de i raggi 
solari; c e r c a n d o a c q u e sorgive o s f ru t t ando l ' acqua del la
go; c r e a n d o una strut tura viaria p e r consen t i r e una c o m o d a 

~2 

http://vento.se


accessibilitä a tut te le l imona ie e inf ine rea l izzando infra-
strutture commerc ia l i di s u p p o r t o . 

II p a e s a g g i o c h e n e der iva e u n paesagg io essenz ia lmen-
te s e m p r e v e r d e - -i Limoni... n o n p e r d o n o mai le foglie, co-
m e ancora n o n le p e r d o n o i Lauri, i Mirti, gli Olivi, i Pini, i 
Cipressi, ... O n d e si p u ö d i re c h e facc iano qui la Primavera 
pe rpe tua - (sci iveva Bongian i Grat tarolo nel 1599\> - alta-
m e n t e cara t ter izza to n o n so lo dalla p r e s e n z a di spec ie ar-
b o r e e a rbus t ive a t ip i che p e r q u e s t e latitudini, ma a n c h e per 
le t ipologie d ' i m p i a n t o e p e r gli e lement i strutturali a d esse 
necessar ie . 

N u m e r o s e s o n o le p a g i n e (dal le Relazioni dei Rettori Ve-
neti in Ter raferma de l XV1-XV1I seco lo , a quel le dei viag-
giatori del XV11I-XIX seco lo , e dei trattatisti di agricoltura e 
arte de i g iardini) c h e d e s c r i v o n o le l imonaie, f o r t emen te ca-
ratterizzanti il p a e s a g g i o g a r d e s a n o c h e costituiva, tra l'al-
tro, il p r i m o f u o g o di i n c o n t r o del m o n d o t e d e s c o con 
il Medi te r raneo: Lo s tesso G o e t h e in p ropos i t o nel 1786 
scrisse: -...i Giardini . . .d ispost i a f o rma di terrazza, piantati di 
limoni, h a n n o u n a s p e t t o d ' o r d i n e e di r icchezza. Tut to il 
g ia rd ino e a d o r n o di pilastri b ianch i e quadrat i , messi in fi-
la, situati a una certa d is tanza gli uni dagli altri, in guisa che, 
c o m e u n a scala, si e l e v a n o g r a d a t a m e n t e sulla montagna». 

II p a e s a g g i o e ra cosi i n t e n s a m e n t e e s a p i e n t e m e n t e colti-
vato c h e s e m b r a v a u n a s e q u e n z a ininterrotta di giardini; co
si lo descr ive Lorenzo Ercoliani nel 1846: «...la Riviera di Sa
lö risulta d a una l ingua di terra, aven te a tergo il m o n t e e 
al l ' innanzi il lago. Q u e s t o a n g u s t o t e r r eno per sua natura 
ghiaioso, terr i tor io s u b m o n t a n o . s a r e b b e sterile se l ' umana 
industria n o n avesse t rova to m o d o di far r iparo agli incon-
venienti della pos iz ione e di trar part i to dalla medes ima , 
m u t a n d o que l la balza , p e r s e in feconda , in una del le piü 
fertili e , p e r dir tu t to in una parola , in u n giardino. Sul lago 
di Ga rda e ques t a la p laga c h e megl io si pres ta alla coltiva-
z ione degl i ag rumi , c h e qu i e il tutto, p e r c h e i l imoni della 
Riviera di Salö v i n c o n o in qual i tä tutti gli altri l imoni d'Ita-
lia, o n d e s o n o ricercatissimi e pagat i megl io degli altri. 
L'area o v e si co l l ivano i cedri , i l imoni gli aranci e dctta giar 
d ino . .. Da Salö a G a r g n a n o i giardini si a w i c e n d a n o quasi 
senza in te r ruz ione , e. d o v e a lcuna ve n 'ha , il t e r reno e col-
tivato a viti, a olivi, a gelsi, a lauri-.4 

Attorno alle l imona ie ruo tava il l avoro e la perizia di mol-
te p e r s o n e , cosi c o m e tutta la cultura artigiana e rurale cli 
intere gene raz ion i , c h e dal c o m m e r c i o di limoni. aranci e 
cedri t r a e v a n o i benef ic i di una e c o n o m i a f ino alla f ine del 
XIX seco lo Roten te , basata suH"unicitä e sull 'ottima qualitä 
del p rodo t to . 

L'analisi della ra r tograf ia e della d o c u m e n t a z i o n e storica 
pe rme t t e d i ind iv iduare le forti integrazioni esistenti tra i di-
versi tipi d i e c o n o m i e agr icole present i sulla Riviera (l 'agru-
micoltura era s e m p r e c o n n e s s a con vigneti, oliveti. coltiva-
zioni di lauro , boschi d a tagl io e castagnet i ) e le infrastrut-
tu re Urbane ( re te viaria e idrica, edifici rurali di servizio, vil-
le e giardini) e di def in i re il p a e s a g g i o storico g a r d e s a n o 
quä l e risultato di u n a vera c o m p o s i z i o n e proget tuale , forte
m e n t e cos t ru i to p e r p e r m e t t e r e colt ivazioni c h e a ques t e la
titudini r a p p r e s e n t a v a n o u n no tevo le r iscontro e c o n o m i c o , 
p o i c h e il po r t a r e qui la produtt ivi tä tipica del le a r e e med i -
t e r r anee garant iva una g r a n d e rendi ta . 

Alla metä de l XIX seco lo , e p o c a del mass imo sv i luppo, 
quasi 50 ettari e r a n o dest inat i al l 'agrumicoltura, con circa 
35.000 p ian te produt t ive . 

Le r icerche s tor iche d imos t r ano c h e lo SVlluppo clei -giar
dini d a g r u m i - fu g radua le e progress ivo. II sistema del le li
mona i e era d i f fuso lungo tutta la Riviera dell a l to Garda bre-
sc iano, ma a G a r g n a n o si c o n c e n t r a v a n o circa la metä dei 
lotti destinati al l 'agrumicoltura c h e raggiunse la massima 
e spans ione negli ann i 1850-55 (dei 47 ettari totali, 24 ettari 
e r a n o a Gargnano , 7 a U m o n e , 6 a Made rno e 3.5 a Tosco 
lano). q u a n d o la p r o d u z i o n e arrivava a oltre 8 milioni di li
moni annui nella sola Gargnano. 5 

Per garantire la migliore commerc ia l izzaz ione degli agni-
mi gardesani i proprietari di l imonaie si u n i r o n o so t to la di-
rez ione di G i u s e p p e Pederzani . Nel 1840 si costitui p ropr io 
a G a r g n a n o la Socielä Lago di Garda, con s e d e in alcuni dei 
locali dell 'antico conven to di San Francesco, finalizzata alla 
raccolta, cernita e commerc ia l izzaz ione di q u e s t o p rez ioso 
prodot to , clestinato in part icolare al merca to del nord e del-
l'est Europa (ne l l ' Impero Austro Ungarico. nel Regno di 
Prussia, ne l l ' Impero Russo, in que l lo O t tomano . nel Regno 
d lngh i l t e r ra e in que l lo di Svezia e di Danimarca) / ' 

Gli anni della massima p r o d u z i o n e della Socielä f u r o n o 
quelli tra il 1840 e il 1860, con circa 125 milioni di limoni 
totali consegnat i , con una pun ta di 9,7 milioni nel 1852 (di 
cui 7 milioni provenient i dal le sole l imonaie di Gargnano) . 
rispetto ad una p roduz ione media a n n u a l e di 6-7 milioni (4-
5 milioni di Gargnano) . 

Verso la f ine del XIX seco lo varie cause, c o m e l ' aumen to 
dei costi e della m a n o d o p e r a . il m u t a m e n t o della ges t ione 
dei fondi , la concor renza degli agrumi del mer id ione (pro-
dotti piü economic i da to il clima c h e n e consen te la colti-
vaz ione senza o n e r o s e protez ioni invernali). la fine dei pri-
vilegi daziari c h e a v e v a n o prote t to i prodott i della Riviera 
destinati all 'estero, la scoper ta della formula p e r o t tenere 
ch imicamente l 'acido citrico, alcuni inverni par t ico larmente 
rigidi e sopni t tut to il d i f fonders i di una g rave malattia del li-
m o n e , la f>ommosi, h a n n o por ta to al g radua le a b b a n d o n o 
dell ' intero sistema e allo s p o s t a m e n t o della m a n o d o p e r a 
daH'agricollura a n c h e al se t tore industriale e turistico. 

Attualmente la maggior par te de l le a ree un t e m p o desti-
na te a l l 'agmmicol tura s o n o incolte o riconvertite ad altri usi 
agricoli o a v e r d e privato e in alcuni casi p r o f o n d a m e n t e 
degrada te e t rasformate . M e n o di una dec ina di l imonaie a 
(Gargnano s o n o ancora attive e produt t ive . 

II paesaggio agrario storico - ma lg rado la recente urba-
nizzazione e le conseguen t i t rasformazioni u rbane e territo-
riali - risulta pe rö ancora parz ia lmente conse rva to e si pos-
s o n o notare i numeros i resti de l le l imonaie conness i a oli
veti terrazzati, a vigneti in Ware, a boschi , a laureti e ad una 
vegetaz ione t ip icamente medi te r ranea (cipressi, capper i . 
o leandri , agavi, etc.). 

La l imonaia n o n d e v e es se re infatti considera ta solo co
m e -fabbrica- isolata, ma c o m e sistema territoriale: da quan
d o l 'agrumicoltura e stata a b b a n d o n a t a p e r c h e non piü rcd-
ditizia le l imonaie h a n n o infatti p e r s o la f u n z i o n e produtt i-
va per cui e r a n o State create. ma h a n n o m a n t e n u t o que l 
ruo lo paesaggis t ico c h e le r e n d e assolute pro tagonis te del-
l architettura di pochi Comuni gardesani . Soprat tut to a Gar 
g n a n o ancora si p o s s o n o notare significativi resti degli an-
tichi impianti , conness i a s t rade acciot tolate, a cipressi in 
g n i p p o o in filare, a c o m p l e s s e o p e r e di raccolta e regima-
z ione del le a c q u e c h e cos t i tu iscono sistemi mol to part ico-
lari e a s so lu t amen te unici al m o n d o : m o n u m e n t i c h e so lo 
qui es is tono. 
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Preme ricordare c h e alle l imonaie ga rdesane , costrui te 
per scopi agricolo-produtt ivi , e stata fin dal passa to attri-
buita una valenza decorat iva, t an to da inserirle c o m e com-
p o n e n t e f o n d a m e n t a l e nei piü importanti parchi della Ri-
viera. In part icolare il g iardino de l pa lazzo de i conti Betto-
ni -Cazzago di Bogl iaco presenta u n impian lo in cui s o n o 
n n n p i e . s e tut te le co l tu ie agricole locali (oliveti, vigneti, lau-
reti, orti e boschi) , ma soprat tu t to e carat terizzato d a impo-
nenti l imonaie c h e cost i tu iscono una quinla architet tonica, 
s t re l tamente connessa alla prospet t iva m o n u m e n t a l e della 
g r a n d e scalinata se t tecentesca . 

Appa re quindi s e m p r e piü u rgen te c h e v e n g a n o definiti 
interventi mirati alla tutela, conse rvaz ione e alla ges t ione di 
un paesagg io nel passa to in t ensamente proget ta to e mante -
nuto , ana l i zzando p u n t u a l m e n t e lo stato di fatto di tale ter-
ritorio, il s u o stato di deg rado , le dest inazioni d ' u s o attuali; 
i nd iv iduando le vocazioni d ' u s o compatibi l i e gli obiet'.ivi di 
conse rvaz ione , m a n u t e n z i o n e e recupero ; n o n c h e p ropo-
n e n d o incentivi p e r i proprietari . Infatti so lo con interventi 
mirati alla conse rvaz ione e alla m a n u t e n z i o n e di u n pae 
saggio s to r i camente cosi cost rui to nel c o m p l e s s o si poträ 
Sperare in un r e c u p e r o razionale c d e c o n o m i c a m e n t e ac-
cettabile di u n sistema territoriale part icolare e u n i c o al 
m o n d o , pr ima c h e d e g r a d o e t rasformazioni lo al ter ino ir-
rcvcrsibi lmente. 

F o n d a m e n t a l e in q u e s t o s e n s o e l 'opera di c o n o s c e n z a 
( d o c u m e n t a z i o n e , rilievo, inventar io) finalizzata da una 
par te alla descr iz ione dei caratteri t ipologico, costruttivi e 
materici di q u e s t o part icolare paesaggio , s a p i e n t e m e n t e co-
struilo e c o s t a n t e m e n t e m a n t e n u t o grazie alle at tente e par-
ticolari eu re c h e i coltivatori si t r a m a n d a v a n o di generaz io-
n e in g e n e r a z i o n e e daU'altra d i ev idenz ia rne lo s tato di 
conse rvaz ione at tuale , le potenziali tä funzional i , d e f i n e n d o 
in alcuni casi ipotesi o progett i di valor izzazione e riuso. 

La possibilitä di valorizzare le l imonaie e concreta , ren-
d e n d o l e vive e utilizzabili: ques t e particolari strutture, co
struite a fatica e nel passa to fön te di elevati redditi e di si-
cura agia tezza. s o n o ora trascurate, d iment ica te e s p e s s o 
so t tovalu ta te e a b b a n d o n a t e e ai piü sconosc iu te nella loro 
originaria funz ione . 

Sarebbe m prt>posito auspicabi le cons iderare il paesaggio 
de l le l imonaie c o m e e l e m e n t o por tan te di un sistema eco -
m u s e a l e d i f fuso in u n territorio c h e giä presenta notevoli 
risorse turistiche-ricettive-culturali: ques to p o t r e b b e c o m -
por ta re una magg io re a t t enz ione ai p rob lemi di conserva
z ione e riuso e d evitare t rasformazioni de l l ' impianto s tor ico 
e gravi interventi di a l terazione, p r o m u o v e n d o e incenti-
v a n d o progett i finalizzati alla ges t ione e valor izzazione di 
q u e s t o part icolare pa t r imonio c h e rappresen ta la vera risor-
sa locale.7 

Le s tor iche l imona ie nel corso del XX seco lo s o n o State 
nella maggioranza a b b a n d o n a t e o t rasformate rad ica lmente 
(el iminata l 'orditura in legno, abbassat i o to ta lmente abba t -
tuti i pilastri, ristrutturati e in a lcuni casi ampliati i caselli) e 
riutilizzate: l 'area v e r d e riconvertita ad altre attivitä agr icole 
(oliveti, vigneti, orti, frutteti, prat i) o a giardino, le parti edi-
f icate des t ina te per lo piü a r e s idenze stagionali. Le l imo
na ie qu ind i , persa la loro f u n z i o n e storica, o rmai d a molt i 
anni , p r e s e n t a n o gravi ( spe s so irreversibili) p rob lemi di de
g r a d o strutturale. 

Solo poch i s s ime l imonaie ancora m a n t e n g o n o l 'originaria 
StruttUfa archi te t tonica e f u n z i o n e produt t iva , per volontä di 

appass iona t i c h e le c o n s e r v a n o per h o b b y o t rad iz ione (in 
par t icolare a G a r g n a n o piü c h e in ogn i al t ro c o m u n e della 
Riviera e poss ib i le r iscontrare a n c o r a l imona ie t radizional-
m e n t e mantenu te , " ) o p e r motivi turistici (a lcuni a lberghi di 
G a r g n a n o e di L imone h a n n o infatti r e c e n t e m e n t e riattivato 
piecole l imona ie c o n s c o p o p r inc ipa lmen te decora t ivo) . 
Negli ultimi ann i a k u n e l imona ie di propr ie tä pubb l i ca del 
C o m u n e di Limone e di T o s c o l a n o M a d e r n o s o n o State ( o 
s t a n n o p e r esse re ) res taura te e des t ina te a d u n u s o pubb l i -
co -musea le , a f f i a n c a n d o q u e s t e iniziative alla p ropos t a m u 
sea le della Comuni tä Montana Parco al to Ga rda Bresc iano 
c h e nel 1985 ha r e c u p e r a t o la l imonaia del Prato della 
Farne, in C o m u n e di T igna le , ripiantando gli agrumi , r ipro-
p o n e n d o le t e e n i c h e agricole t radizional i e r e n d e n d o l a 
visitabile al pubb l ico , a t es t imonianza di que l la col tura agri-
cola storica c h e rese f a m o s e q u e s t e z o n e . 

Propr io lo s tesso Parco Regionale alto G a r d a Bresc iano 
(istituito con la Legge Regionale n .58 de l 15 s e t t embre 
1989), nel cui p e r i m e t r o risulta c o m p r e s a tutta la Riviera 
Gardesana , dovreblxr p o s s e d e r e gli s tn iment i giuridici p e r 
tali interventi e p o t r e b b e quindi contr ibui re alla so luz ione 
dei p rob lemi di c o a s e r v a z i o n e di q u e s t o p a e s a g g i o c h e , 
p r e s e n t a n d o un interesse archi te l tonico e ambien ta le , costi-
tuisce una Po tenz ia le reddilivitä e c o n o m i c a p e r l 'area. Se in 
passa to le l imona ie r e n d e v a n o , in q u a n t o fo rn ivano u n pro-
do t to p reg ia to e di a l to valore , oggi le l imonaie , se s u p p o r -
tate da strutture e servizi d idat t ico-museal i , p o s s o n o infatti 
fornire u n reddito, in q u a n t o eccez ionale pa t r imonio storico 
e cul turale sopra t tu t to in un ' a rea , c o m e que l la del l ago di 
Garda c h e e giä i n t ensamen te f requenta ta da u n t u n s m o ita-
l iano e s t raniero, t e n d e n z i a l m e n t e rieco e col to. 

Se le l imonaie , d a u n p u n t o di vista produt t ivo , n o n ga-
ran t i scono piü a lcun r edd i to ( le spe se di m a n u t e n z i o n e su-
p e r a n o que l l e der ivant i dalla vendi ta d i u n p rodo t to c h e d e -
ve o rmai conf ron ta rs i a n c h e a livello e x t r a e u r o p e o c o n 
prezzi d e c i s a m e n t e piü convenien t i ) , e s s e r a p p r e s e n t a n o 
p e r ö p e r la Riviera ga rdesana u n part icolar iss imo pat r imo
nio archi te t tonico e paesaggis t ico. Giä G i u s e p p e Solitro n o -
tava c h e -Questa s trut tura c h e n o n p u ö fare a m e n o di fer-
mare l ' a t tenzione e des ta r la meraviglia del fo res t i e ro c h e la 
v e d e p e r la pr ima volta, e da ai colli e alle rive un a spe t to 
s t rano e fantasioso...-. ' ' 

Un ripristino de l l ' impian to degli agrumi c o m e attivitä me-
ramen te agricola e infatti oggi impropon ib i l e , sopra t tu t to se 
inteso a scala territoriale, considera t i il d ive r so g r a d o di 
c o n s e r v a z i o n e de l le l imonaie e i capitali d a s tanz iare al lo 
s c o p o di ricostruire u n a s i tuaz ione produt t iva o rmai s u p e -
rata e d e c o n o m i c a m e n t e n o n piü compet i t iva n e redditizia: 
so lo p e r le l imona ie pos t e in posiz ioni fac i lmente accessi-
bili e b e n conse rva t e e / o di eccez iona le in teresse architet-
t o n i c o - m o n u m e n t a l e ( c o m e p o t r e b b e es se re il ca so de l le li
m o n a i e ad iacent i al Gia rd ino Bet toni -Cazzago di Bogl iaco) 
si p o t r e b b e p e n s a r e a u n r e c u p e r o integrale sulla b a s e d e 
gli s chemi e de l le t een iche colturali tradizionali , f inal izzan-
d o l ' in tervento c o m u n q u e a d u n obiet t ivo scient if ico-cultu-
rale, ol tre c h e d ida t t tco-museale . 

II p r o b l e m a della c o n s e r v a z i o n e del le l imona ie n o n poträ 
quindi c h e e s s e r e a f f ron t a to a livello territoriale, cons ide -
r a n d o il p a e s a g g i o agrar io g a r d e s a n o nella sua global i tä e 
d e f i n e n d o criteri di r e c u p e r o e ges t ione con speeifici pro
getti c h e t e n g a n o c o n t o dei numeros i beni e a r e e di inte
resse archi te t tonico e paes is t ico c h e cost i tu iscono q u e s t o 
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par t i co la re e c o m p l e s s o s i s t ema d e r i v a t o d a seco l i di tra-
s f o r m a z i o n e a n t r o p i c a . In q u e s t o s e n s o - c o m e g iä sottol i-
n e a t o - a n d r a n n o p o t e n z i a t e le reali v o c a z i o n i a d u n r iuso 
e c o m u s e a l e , oss ia a d u n m u s e o d i f f u s o c h e , o l t re alla va lo-
r i zzaz ione e c o n s e r v a z i o n e de l l ' a r ea , p o t r e b b e ga ran t i r e an
c h e u n a reddi t iv i tä e c o n o m i c a in q u a n t o cos t i t u i r ebbe u n 
p o l o m u s e a l e c o n e l e m e n t i c o m p o n e n t i a s s o l u t a m e n t e uni -
d al m o n d o e q u i n d i di g r ü n d e r i c h i a m o turis t ico. 

N O T E 

1 L'agrumicoltura gardesana, come queUa ligure rappresentava 
una notevole fönte <Ji recklito hasata sull'eccezionalitä e ric-
chezza del prodotto. Va perö notaio che le condizioni climati-
che della Liguria permellevano di coltivare gli agnimi lungo ter-
razzamenti e di proleggerli con semplici strutture in legno e 
Stuoie, mentre sul Garda fu necessaria una piü iniensa opera di 
progeitazione per realizzare impianti in cui gli agrumi potesse-
ro resistere a lemperature anchc inferiori agli zero gradi. 
Non va inoltre dimenticato che nel nord Italia gli agnimi erano 
presenti anche nei giardini. a lmeno fin dal XVI secolo e dal 
XVHI secolo nessun giardino poteva considerarsi degno di in-
leresse se privo di piante di arancio o limone come componenti 
caratterizzanti. Allevati in vaso o in spalliera (lungo i muri peri-
metrali o di terrazzamento, o affiancati simmetricamente ai par
terre) venivano nei mesi invernali o riparati in limonaie o stan-
ZOni, oppure copeni con strutture mobili lignee periodicamen-
te montate. Gli agrumi svolgevano föndamentalmente un ruolo 
estetico-decorativo, cui si affiancava anche un'importanza pro-
duttiva per la ricercatezza e l'alto valore di questi frutti. 
Si rimanda in prosposito a: A. Cazzani. -Industria di grandissima 
rendita-, -vaghissimi e amenissimi giardini-: cedri e Umonl nel 
paesaggio storico lombardo, in: A.Tagliolini e M. Azzi Visentini 
(a cura di). II Giardino delle Ksperidi. Gli agnimi nella storia, 
nella letteratura e nellarte, Atti del V Colloquio Internazionalc. 
Pietrasanta, ottobre 1995, Edifir, Firenze, 1996, pp. 295-323. 

2 Per notizie piü dettagliate relativ amente alla struttura architet-
tonlca, agli elementi componenti , alle tecniche costniltive, agli 
impianti tecnici e alle necessarie opere di manutenzione e ge-
stione delle limonaie, oltre che alle origini, sviluppo e dcca-
denza dell'agrumicoltura gardesana, si vedano in particolare: 
I.. Bettoni. La coltiva/.ione degli agrumi nella Riviera del Lag" di 
Garda, in -Commentari dell 'Atcneo di Brescia per l 'anno 1877-, 
Tipografia Apollonio. Brescia, 1877; L. Bettoni. L'Agricoltura nei 
contorni del Lago di Garda, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini. 
Brescia. 1879; A. Cazzani. L. Sarti, Le limonaie di Gargnano. Una 
vicenda, un paesaggio, Grafo, Brescia, 1992, 1997; A. Cazzani 
(a cura di), Giardini d'agrumi. Cedri, aranci e limoni nel pae
saggio agrario italiano, Grafo, Brescia, 1999; G. Cigognetti, Ar-
chitettura bioclimatica e territorio: le limonaie del Lago di Gar
da, in: -Abacus- n. 13, Aprile-Maggio 1988, pp . 16-25; D. Fava, 
I limoni a Limone sul Garda, Cassa Rurale e Artigiana di Vesio 
Tremosine, Tip. Squassina, Brescia, 1985; D. Fava, Limonaie e 
limoni a Limone sul Garda, Grafo, Brescia, 2005; P. Galli, Agni-
miCOltura, Unione Tipografico-F.dilrice Torinese, Torino, 1928, 
pp . 25-28; A. Gallo, Le vinti giornate dell'agricoltura et de ' pia-
ceri della villa, 1569. C. Borgominerio, Venezia. ristampa ana-
statica Forni, Sala Bolognese, 1978; G. Solitro. Benaco, Gio De-
voti Editore, Salö, 1897. 

3 B. Grattarolo, Historia della Riviera di Salö, V. Sabbio, Brescia, 
1599. ristampa anastatica Aleneo di Salö, Salö, 1978, p. 31-

4 L Ercoliani, Guida al Lago di Garda, A. Bonfanti. Milano. 1846, 
pp. 171-173. 

5 L'analisi dei Registri Catastali Napoleonici e Austriaci dimoslra-
nt> che alla metä del XIX secolo risale Ia massima diffusione del
l'agrumicoltura e in particolare che nel Comune di Gargnano si 
concentravano la maggioranza dei mappali censiti a •Giardino 
d'Agrumi- della Riviera gardesana. I Registri catastali del Cata-
slo del Lombardo Venelo datati 1851 dimostrano che all'epoca 
erano destinati ad agnimeto circa 47 ettari e di questi 0,7 ettari 

erano a Salö, 3 a Gardone, 6 a Maderno, 3,5 a Toscolano, 24 a 
Gargnano, 2 a Muslone, 1 a Tignale, 7 a Limone; a Tremosine 
solo 0,03 ettari. Si rimanda in proposito a: A. Cazzani, L. Sarti, 
Le limonaie di Gargnano ... op. d t , 1992, 1997, pp. 73-101, pp. 
169-192. 

6 A proposito delle origini e clcllo sviluppo della Societa Lago di 
Garda, si vedano in particolare: G. Erculiani, La Societa Lago di 
Garda, R. Codignola, Brescia, 1940; T. Samuelli, Origine della 
Societa Lago di Garda, Tip. Conter, Salö, 1883; A. Cazzani, L. 
Sarti, Le limonaie di Gargnano. Una vicenda. un paesaggio, 
Grafo, Brescia, 1992, 1997, in particolare il capitolo 5 e la rcla-
tiva appendice e A. Cazzani, La Societä Lago di Garda: uno sto
rico fulcro dell'economia gardesana. in: AA.W., La chiesa di 
San Francesco e la Societa Lago di Garda a Gargnano. Grafo, 
Brescia, 1997, pp. 67-91. 

7 A proposito della poten/.iale struttura ecomuseale che potreb
be essere definita all'interno del territorio del Parco Alto Garda 
Bresciano si veda: A. Cazzani, II complesso della Societa Lago 
di Garda: ipotesi di riuso e valorizzazione, in: AA.W., La chie
sa di San Francesco e la .Societa Lago di Garda a Gargnano. op. 
cit., 1997, pp . 107-132. 

8 In particolare le limonaie di Giuseppe Gandossi e di Loren/o 
Trevisani, ancora stnmuralmentc integre, attive e pnxluttive se-
condo le tecniche antiche, che non hanno subito interventi di 
trasformazione e modernizzazione e quindi conscrvano lx-n 
evidenti i caratteri tipologici, architettonici e materici storici, 
mostrando quindi un elevato interesse dcxumentario in quanto 
rare e importanti testimonianze della cultura materiale e del 
paesaggio agrario gardesano. Inoltre l'hotel Livia, l'hotel Palaz-
zina e l'hotel Villa Giulia presentano all'interno dei propri giar
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in modo originale ed emblematico specifiche situazioni pae-
saggistiche. ancora oggi lx-n conservate. 

9 G. Solitro. Benaco, op . cit., 1897. p. 201. 
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Fig. 1 Cartolina del centro ahitalo di Gargnano dei primi del 
Novecento: lullo il tenitorio e fortemenle caralterizzato dall'archi-
tettura delle limonaie 

A postCard ofGargnano at the beginning of the 20'" Century: the 
limonaie am a disiindive featum of the landscape 
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Fig. 2 Ui limonaia del Prato detta Farne SUl lago di Garda: i ci-
pressi tlsultano impiantati a scofx> frangitvnto e paramassi, con-
solidando il pendio. l.'an'ica seirei in muratura, mcentemente re-
stittirata, vierte chinsa e coperta in inivrno von elementi lignei [>er 
proteggem lepiunte di agmmi (J'oto diA. Cazzani, 2003) 
The limonaia of PratO delUi Fenne on Garda Ixike: the cypressus 
trees am wind hreaking and rock shed to protect the citrus grove. 
The ancient stone greenboiise, recenlly restomd, is closed and 
covered in Winter u ith wood components fphoto by A. Cazzani. 
2003) 

Fig. 3 Gargnano. limonaia Gandossi: l'inlerno di una delle 
pochissinw limonaie conservate. tnttora altiiv eproduttive, mante-
nute con materiali e tecniche tradizionali. aui ripresa nelperiodo 
infernale e quindi chinsa e coperta. GH alheri di agrumi sono 
sostenuli da una incastellatura in legno di castagno (costituita da 
palidettipunte) (foto diA. Cazzani, 2002) 
Gargnano. limonaia Gandossi: the interior of one of the few limo
naie still conserved and in use, here in Winter time, when it is 
closed and covered. The citrus trees am supported hy wooden poles 
(photo byA. Cazzani, 2002) 
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Fig. 4 Particolare dei serramenti e del lello - di notevole Interesse 
slorlco- della limonata Gandossi a Gargnano, ancora conservata 
e in nso (folo di A. Cazzani. 1988) 

Historie wooden doors, Windows and roof of Hmonaia Gandossi in 
Gargnano, still conserved and in ose (photo hy A. Cazzani, 1988) 

Fig. 5 Particolare del fronte delle Hmonaia del Prato della Farne 
nella versione estiva: sipttö notare la stnittttra ligneaflssa della co-
pertura (foto diA. Cazzani, 2003) 
Detail ofthe front of Hmonaia of Prato della Farne in Stimmer: you 
can see the wooden roof stniclure (photo by A. Cazzani, 2003) 

Fig. 6 Iipaesaggio agrario gardesano, caralterizzato da Umonaie 
(qui ancora ben consemate), eipressi In filare con funzione di 
paratnassi e olivi secolari, localitä il lirolo a Gargnano (foto di 
A. Cazzani, 1988) 

The Garda rnral landscape. the Umonaie (their struetnre is still 
consenvd here) are connected with cypressus trees as rock shed 
and ancient olivegroves (photo hy A. Cazzani, 1988) 


