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INTRODUZIONE 
 
Nel fascicolo sono riportati i dati del censimento 2003 sulla popolazione e le 
abitazioni relativi alla zona del Furlo, effettuata dall’Area Urbanistica, Territorio, 
Ambiente e Agricoltura della Provincia di Pesaro e Urbino e rielaborata dall’Ufficio 
di Statistica della  Provincia di Pesaro e Urbino. 
Il presente lavoro è rivolto all’utenza interessata a conoscere ed analizzare il 
quadro demografico e abitativo della Riserva naturale del Furlo.  
I comuni della provincia di Pesaro e Urbino che contengono zone della riserva 
sono: 
  
¾ Acqualagna 
¾ Cagli 
¾ Fermignano 
¾ Fossombrone 
¾ Urbino  
 

Le unità di rilevazione per questa indagine sono: famiglie e  abitazioni. 
La prima fase di questo lavoro è consistita nella progettazione di un database che 
contenesse tutte le informazioni relative agli aspetti oggetto di studio; 
successivamente si è strutturato un questionario diviso in due schede: 
 

1. Scheda Famiglia, è divisa in sottosezione e contiene i dati individuali per 
ogni singolo individuo del nucleo. Le sottosezioni della scheda sono: 

• dati anagrafici 
• attività e titolo di studio 
• pendolarismo 

1. Scheda sull’abitazione, contenente varie informazioni sulle abitazioni: 
• struttura abitazione (toponimo, tipo di proprietà, numero stanze, 

numero piani e superficie) 
• tipo di energia utilizzata 
• tipo di acqua utilizzata 
• periodo utilizzo 
• stato di conservazione 
• epoca di costruzione 
• altre abitazioni all’interno della riserva. 

 
La seconda fase è stata la fase di raccolta dati avvenuta tramite la compilazione di 
un questionario (vedi allegato 1), mediante interviste alle persone residenti e facenti 
parti del nucleo familiare. Nel caso in cui il nucleo non fosse residente è stato 
intervistato solo il capofamiglia o in assenza il sostituto. 
 
La terza fase è stata l’elaborazione dei dati, avvenuta attraverso l’estrazione da un 
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database dove sono state caricate tutte le informazioni rilevate tramite questionario. 
 
Il fascicolo è diviso in tre parti: 
¾ Inquadramento demografico della provincia di Pesaro e Urbino 
¾ Inquadramento socio-economico dei comuni aventi zone della riserva 

naturale del Furlo 
¾ Inquadramento demografico della riserva naturale del Furlo. 
 

Nella prima parte è stata analizzata la popolazione residente nella provincia di 
Pesaro e Urbino al 01/01/2001 e sono stati calcolati i maggiori indicatori di 
struttura demografica della popolazione.  
Nella seconda parte è stata analizzata la popolazione nel dettaglio dei 5 comuni 
aventi zone della riserva del Furlo. 
Mentre nella terza parte è stata analizzata la popolazione e le abitazioni della 
riserva; dove le tavole sono raggruppate in tre settori: 

o aspetti socio – demografici relativi ai componenti dei nuclei; 
o aspetti relativi alla condizione professionale e scolastica della 

popolazione. 
o Aspetti relativi alle abitazioni all’interno della riserva del Furlo. 

 
 Le tavole contenute all’interno di questo fascicolo forniscono un’immagine delle 
principali caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni. Al fine di 
facilitare l’interpretazione delle tavole, sono state redatte dei commenti nei quali 
viene chiarito il significato e il contenuto dei dati indicati in ciascuna di esse. 
 
Sono state usate le classificazioni ISTAT per le seguenti definizioni:  
- Famiglia, dove per famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincolo di 
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, dimorante 
abitualmente nella stessa unità abitativa. 
- Nucleo familiare, s’intende la coppia coniugata o convivente, senza figli o con 
figli mai sposati, o anche un solo genitore assieme ad uno o più figli mai sposati. 
- Abitazione, s’intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato 
funzionalmente ad uso di alloggio. 
- Abitazioni occupate da residenti (Abitazioni occupate da persone che hanno 
dimora abituale nelle stesse, anche se temporaneamente assenti alla data della 
rilevazione) 
- Altre abitazioni, sono le abitazioni occupate da non residente o non occupate 
(Abitazioni non occupate oppure abitate solamente da persone che non hanno 
dimora abituale nelle abitazioni stesse.) 
- Popolazione residente, è costituita dalle persone aventi dimora abituale nelle 
abitazioni censite 
- Popolazione presente, è costituita dalle persone presenti nelle abitazioni al 
momento del censimento. 
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Commenti: Inquadramento socio – economico e demografico della Provincia 
di Pesaro e Urbino 
 
Le prime tavole danno una descrizione dettagliata della popolazione per singola 
età, per fasce d’età e per comune di residenza. Dall’analisi delle tabelle notiamo 
che il numero di femmine è in prevalenza su quello maschile di circa 7000 unità. 
Nella tabella 1.4 sono stati calcolati i maggiori indicatori di struttura demografica 
della popolazione: 
L’età media è la media delle età ponderata con l'ammontare della popolazione di 
ciascuna classe di età, esso è un indice che rappresenta l’invecchiamento della 
popolazione e cresce al crescere della presenza sul territorio di popolazione 
“anziana”. I dati mettono in evidenza un età media complessiva pari a 42.2 anni; 
tra i due sessi risulta un età media maggiore per le femmine, pari a 44.3. 
Il rapporto di mascolinità indica il rapporto tra maschi e femmine (moltiplicato 
per 100). Il rapporto risulterà uguale a 100 nell'ipotesi di equilibrio dei due sessi; 
valori superiori a 100 indicheranno prevalenza del sesso maschile, mentre valori 
inferiori a 100 significheranno prevalenza del sesso femminile. Come riscontro alla 
tab 1abbiamo un indice pari a 96, ciò dimostra la prevalenza di donne. 
L’indice di vecchiaia è un indicatore sintetico, ma molto dinamico, del grado di 
invecchiamento di una popolazione. Si ottiene rapportando l'ammontare della 
popolazione "anziana" (65 anni e oltre) a quella giovanile (da 0 a 14 anni), per 
100. L'indice ci dice quanti "vecchi" si contano per ogni 100 giovanissimi. Questo 
indice cresce sensibilmente quando una popolazione invecchia, perché si ha 
contemporaneamente una diminuzione del peso dei giovanissimi ed un aumento 
del peso degli anziani, cosicché numeratore e denominatore del rapporto variano 
in senso opposto. Dai valori della tabella si deduce, essendo l’indice elevato, che 
siamo in presenza di una popolazione che  invecchia e contemporaneamente si 
ha una diminuzione del peso dei giovanissimi. Dalla lettura dell’indice di vecchiaia 
femminile si riscontrano valori elevati, questo è imputabile all’elevato numero di 
donne ultra sessantaquattrenni.  
L’indice di dipendenza strutturale (o totale) è un indicatore di rilevanza 
economica e sociale: esso rappresenta il numero di individui non autonomi per 
ragioni demografiche (età<=14 e età>=65) ogni 100 individui potenzialmente 
indipendenti (età 15-64). Un indice di dipendenza pari al 51.3% è sinonimo di un 
elevato numero di ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi 
complessivamente. L’indice di dipendenza giovanile rappresenta il numero di 
individui non autonomi per ragioni demografiche (età<=14) ogni 100 individui 
potenzialmente indipendenti (età 15-64). Questo indice permette di valutare quanti 
giovani ci sono ogni 100 adulti: più il valore è alto, più la popolazione giovane 
dipende da quella adulta. Dalla tabella si evince un valore pari al 19.6% il che 
dimostra che nella Provincia non vi è un alto numero di giovani minori di 14 anni. 
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L’indice di dipendenza degli anziani rappresenta il numero di individui non 
autonomi per ragioni demografiche (età>=65) ogni 100 individui potenzialmente 
indipendenti (età 15-64). Dalla tabella notiamo che abbiamo un valore del 31.7% 
che indica la percentuale di popolazione costituita da persone anziane. 
Il tasso di ricambio è dato dal rapporto tra la popolazione residente in età 55-64 
e la popolazione in età 15-24 moltiplicato 100. Indica le possibilità di lavoro che 
derivano dai posti resi disponibili da coloro che lasciano l'attività lavorativa per il 
raggiungimento dell'età pensionabile. Questo ha un interesse soprattutto 
congiunturale in quanto sintetizza la dinamica di sostituzione sul breve periodo tra 
quella classe d’età che si avvia verso una situazione di inattività, e quella classe 
d’età che entra in una situazione di potenziale attività. Quando l'indice si abbassa 
si creano condizioni più difficili, in quanto in pochi escono dall'età attiva mentre 
molti di più vi entrano. Nella provincia abbiamo un tasso pari al 112%, ciò indica 
che vi è un buon ricambio tra le due popolazioni in esame. 
 
Nelle tabelle 1.5 e 1.6, sono state analizzate le medie delle forze di lavoro e le non 
forze di lavoro per gli anni dal 1998 fino al 2001, dove per gli occupati troviamo 
anche i settori di attività economica. 
Nelle tabelle 1.7 e 1.8 e 1.9 troviamo le forze di lavoro e le non forze di lavoro nel 
dettaglio per sesso e per condizione al 2002, per i quali sono stati calcolati i relativi 
tassi di occupazione e di disoccupazione. 
Il tasso di occupazione maggiore si ha nella fascia d’età dai 25 ai 29 anni; mentre 
il tasso di disoccupazione maggiore pari al 7% si ha nella fascia d’età compresa 
tra i 15 anni ed i 24. 
Dall’analisi dei tassi si nota che il numero dei disoccupati è irrilevante, infatti essi 
ammontano a 5 sul totale della popolazione (tab. 1.7). 
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Tab 1.1 Popolazione residente nella Provincia di Pesaro e Urbino                       
per sesso e singolo anno di età. Dati al 01/01/2001 

Età M F Totale Età M F Totale Età M F Totale 
0 1598 1440 3038 34 2875 2725 5600 68 1758 1977 3735 
1 1520 1416 2936 35 2886 2776 5662 69 1867 2173 4040 
2 1508 1423 2931 36 3007 2798 5805 70 1841 2132 3973 
3 1496 1406 2902 37 2872 2703 5575 71 1638 1901 3539 
4 1490 1390 2880 38 2689 2557 5246 72 1666 1997 3663 
5 1529 1405 2934 39 2756 2596 5352 73 1700 2123 3823 
6 1482 1413 2895 40 2643 2518 5161 74 1592 2013 3605 

7 1419 1410 2829 41 2581 2494 5075 75 1556 2016 3572 

8 1600 1456 3056 42 2455 2381 4836 76 1369 1947 3316 
9 1620 1478 3098 43 2454 2221 4675 77 1369 1851 3220 

10 1539 1544 3083 44 2358 2313 4671 78 1299 1808 3107 
11 1606 1496 3102 45 2230 2195 4425 79 1198 1870 3068 
12 1590 1505 3095 46 2217 2172 4389 80 1149 1836 2985 
13 1624 1490 3114 47 2190 2152 4342 81 641 1151 1792 
14 1566 1484 3050 48 2117 2129 4246 82 412 720 1132 
15 1633 1506 3139 49 2230 2181 4411 83 412 697 1109 
16 1575 1504 3079 50 2329 2382 4711 84 528 879 1407 
17 1714 1669 3383 51 2316 2363 4679 85 603 1068 1671 
18 1773 1696 3469 52 2397 2442 4839 86 516 1041 1557 
19 1840 1703 3543 53 2356 2299 4655 87 446 902 1348 
20 1836 1724 3560 54 2443 2475 4918 88 368 829 1197 
21 1897 1820 3717 55 1917 1954 3871 89 282 635 917 
22 2135 2058 4193 56 1985 2066 4051 90 221 540 761 
23 2170 2196 4366 57 2084 2074 4158 91 172 400 572 
24 2364 2315 4679 58 1985 1871 3856 92 91 316 407 
25 2482 2402 4884 59 1921 2007 3928 93 71 229 300 
26 2629 2501 5130 60 2107 2262 4369 94 56 170 226 
27 2636 2517 5153 61 2239 2247 4486 95 43 108 151 
28 2657 2489 5146 62 2249 2443 4692 96 30 82 112 
29 2825 2659 5484 63 1952 2138 4090 97 11 53 64 
30 2780 2536 5316 64 1944 2024 3968 98 12 45 57 
31 2843 2726 5569 65 1911 2191 4102 99 5 18 23 
32 2803 2646 5449 66 1981 2175 4156 100 13 32 45 

33 2953 2712 5665 67 1954 2094 4048 Totale 170297 177112 347409 
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Tab 1.2 Popolazione residente nella Provincia di Pesaro e Urbino                            
per sesso e fascia di età. Dati al 01/01/2001 

Fasci di 
età M F Totale Fasci di 

età M F Totale Fasci di 
età M F Totale 

0-4 7612 7075 14687 35-39 14210 13430 27640 70-74 8437 10166 18603 
5-9 7650 7162 14812 40-44 12491 11927 24418 75-79 6791 9492 16283 

10-14 7925 7519 15444 45-49 10984 10829 21813 80-84 3142 5283 8425 
15-19 8535 8078 16613 50-54 11841 11961 23802 85-89 2215 4475 6690 
20-24 10402 10113 20515 55-59 9892 9972 19864 90-94 611 1655 2266 
25-29 13229 12568 25797 60-64 10491 11114 21605 95-99 101 306 407 
30-34 14254 13345 27599 65-69 9471 10610 20081 100+ 13 32 45 

        Totale 170297 177112 347409 
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Tab 1.3 Popolazione residente nella Provincia di Pesaro e Urbino                            
per sesso e comune. Dati al 01/01/2001 

Comuni Maschi Femmine Totale Comuni Maschi Femmine Totale 

Acqualagna 2075 2088 4163 Montefelcino 1273 1262 2535 
Apecchio 1050 1088 2138 Montegrimano 598 575 1173 
Auditore 701 705 1406 Montelabbate 2679 2531 5210 

Barchi 486 500 986 Montemaggiore al 
Metauro 1047 1058 2105 

Belforte all'isauro 329 364 693 Novafeltria 3265 3411 6676 
Borgo pace 338 327 665 Orciano di Pesaro 1120 1160 2280 
Cagli 4349 4754 9103 Peglio 353 357 710 
Cantiano 1253 1319 2572 Pennabilli 1528 1592 3120 
Carpegna 803 798 1601 Pergola 3313 3547 6860 
Cartoceto 3186 3213 6399 Pesaro 42998 46410 89408 
Casteldelci 272 254 526 Petriano 1228 1212 2440 
Colbordolo 2425 2377 4802 Piagge 477 499 976 
Fano 27667 29060 56727 Piandimeleto 966 971 1937 
Fermignano 3758 3795 7553 Pietrarubbia 355 354 709 
Fossombrone 4681 4903 9584 Piobbico 1005 1003 2008 
Fratte rosa 517 518 1035 Saltara 2507 2599 5106 
Frontino 190 176 366 San Costanzo 1992 2045 4037 
Frontone 617 689 1306 San Giorgio di Pesaro 665 649 1314 
Gabicce mare 2640 2722 5362 San Leo 1386 1358 2744 
Gradara 1677 1634 3311 San Lorenzo in campo 1654 1730 3384 
Isola del piano 334 323 657 Sant'agata feltria 1160 1175 2335 
Lunano 609 598 1207 Sant'angelo in lizzola 3229 3325 6554 
Macerata feltria 995 1029 2024 Sant'angelo in vado 1898 1956 3854 
Maiolo 417 386 803 Sant'Ippolito 746 758 1504 
Mercatello sul 
Metauro 723 750 1473 Sassocorvaro 1729 1729 3458 

Mercatino conca 536 517 1053 Sassofeltrio 609 600 1209 
Mombaroccio 866 854 1720 Serra sant'Abbondio 579 618 1197 
Mondavio 1913 1889 3802 Serrungarina 1087 1090 2177 
Mondolfo 5474 5570 11044 Talamello 564 551 1115 
Monte cerignone 361 348 709 Tavoleto 406 423 829 
Monte porzio 1138 1152 2290 Tavullia 2330 2342 4672 
Montecalvo in 
foglia 1147 1200 2347 Urbania 3259 3329 6588 

Monteciccardo 646 623 1269 Urbino 7502 7738 15240 

Montecopiolo 617 632 1249 Totale 170297 177112 347409 
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Tab 1.4 Indicatori di struttura demografica. Dati al 01/01/2001 

 Provincia PU Marche Italia 

Età media (anni)    

maschile 41,3 - - 
femminile 44,3 - - 

totale 42,8 - - 
Rapporto di mascolinità 96 - - 

Indice di vecchiaia    
maschile 133 136,2 100,9 
femminile 193 199,7 154,6 

totale 162.0 166,9 127 
Carico sociale (Indice di dipendenza)    

giovanile 19,6 19,7 21,3 
degli anziani 31,7 32,8 27,1 

strutturale (totale) 51,3 52,5 48,4 
Tasso di ricambio 112   

 

Grafico 2                    Indici di vecchiaia 

133 136,2
100,9

199,7193 154,6

0

50

100

150

200

250

Provincia PU Marche Italia

maschile femminile

Grafico 3                      Indici di dipendenza 

19,6 19,7 21,3

31,7 32,8 27,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Provincia PU Marche Italia

 giovanile  degli anziani 



Inquadramento socio – economico dei comuni aventi zone della riserva naturale del Furlo 

Elaborazioni a cura dell’Ufficio:  
Gestione Banche Dati, Statistica e Sistema Informativo Territoriale 

 
 

Tab 1.5 Forze  lavoro e non forze  lavoro Provincia di Pesaro e Urbino - Media dal 
1998 al 2002 (dati in migliaia) 

Forze di lavoro Non forze di lavoro 

  
Occupati Persone in cerca di 

occupazione Totale Totale 

1998 137 9 146 144 
1999 140 10 150 144 
2000 139 6 146 149 
2001 143 5 148 150 
2002 149 5 155 149 

Totale 708 35 745 736 
 

Tab 1.6 Occupati per settore di attività economica                   
Provincia di Pesaro e Urbino - Media 2002  (dati in migliaia) 

Anni Agricoltura Industria Altre attività Totale 

1998 6 56 86 148 
1999 5 55 89 149 
2000 5 54 92 150 
2001 5 57 95 157 
2002 6 60 83 149 

 

Tab 1.7 Forze di lavoro e non forze di lavoro                                      
Provincia di Pesaro e Urbino - Media 2002 (dati in migliaia) 

Forze di lavoro Non forze di lavoro 

  
Occupati 

Persone         
in cerca di 

occupazione 
Totale

In età 
lavorativa    

(15-64 anni) 

In età non 
lavorativa       
(65 e oltre) 

Totale 

Maschi 88 1 89 29 29 58 

Femmine 61 4 65 50 41 91 

Totale 149 5 155 79 70 149 
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Tab 1.8 Tassi di occupazione  per sesso, classe di età                            
Provincia Pesaro e Urbino - Media 2002 (dati percentuali) 

Tasso di occupazione 
  15-24 25-29 30-64 15-64 Totale 

Maschi     36.5     84.5     80.8     74.0     59.8 
Femmine     36.4     56.4     55.9     52.9     39.1 
M + F     36.4     69.9     68.5     63.5     49.1 

 
 

Tab 1.9 Tassi di disoccupazione per sesso, classe di età                                   
Provincia Pesaro e Urbino - Media 2002 (dati percentuali) 

Tasso di disoccupazione 
  15-24 25-29 30-64 15-64 Totale 

Maschi      6.7      4.7      0.8      1.6      1.6 
Femmine      9.0      8.6      5.4      6.2      6.2 
M + F      7.8      6.5      2.7      3.6      3.5 
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Commenti: Inquadramento socio – economico dei comuni aventi zone della 
riserva naturale del Furlo 

 
Dall’analisi delle prime tabelle si ha una descrizione della popolazione residente 
nei comuni aventi zone della riserva naturale del Furlo, dove riscontriamo nel 
complesso una prevalenza di donne. 
Rispetto al 1991 nel 2001si ha un aumento totale del 13%; per i singoli comuni un 
aumento significativo si ha nel comune di Acqualagna con un 12% mentre nei 
rimanenti comuni si ha un aumento minimo o addirittura una diminuzione come nel 
comune di Cagli –4.12% (confronta tab 2.3). 
Nella tabella 2.4 sono stati calcolati i maggiori indicatori di struttura demografica 
della popolazione: 
L’età media è la media delle età ponderata con l'ammontare della popolazione di 
ciascuna classe di età, esso è un indice che rappresenta l’invecchiamento della 
popolazione e cresce al crescere della presenza sul territorio di popolazione 
“anziana”. I dati mettono in evidenza un età media complessiva maggiore nel 
comune di Cagli con un valore pari a 45.2 anni, tra i due sessi risulta un età media 
maggiore per le femmine, pari a 46.8. L’età media minore si ha per il comune di 
Fermignano con solo 39.5 anni. (confronta dati tab. 2.4) 
Il rapporto di mascolinità indica il rapporto tra maschi e femmine (moltiplicato 
per 100). Il rapporto risulterà uguale a 100 nell'ipotesi di equilibrio dei due sessi; 
valori superiori a 100 indicheranno prevalenza del sesso maschile, mentre valori 
inferiori a 100 significheranno prevalenza del sesso femminile. 
Nella tab. 2.4 notiamo un rapporto di mascolinità molto omogeneo tra i 5 comuni e 
comunque tutti con valori minori di 100 ciò comporta una prevalenza di donne. 
L’indice di vecchiaia è un indicatore sintetico, ma molto dinamico, del grado di 
invecchiamento di una popolazione. Si ottiene rapportando l'ammontare della 
popolazione "anziana" (65 anni e oltre) a quella giovanile (da 0 a 14 anni), per 
100. L'indice ci dice quanti "vecchi" si contano per ogni 100 giovanissimi. Questo 
indice cresce sensibilmente quando una popolazione invecchia, perché si ha 
contemporaneamente una diminuzione del peso dei giovanissimi ed un aumento 
del peso degli anziani, cosicché numeratore e denominatore del rapporto variano 
in senso opposto. Dai valori della tabella si deduce, essendo l’indice elevato, che 
siamo in presenza di una popolazione che  invecchia e contemporaneamente si 
ha una diminuzione del peso dei giovanissimi.  
Per i 5 comuni troviamo valori significativamente diversi, nell’ordine, i comuni con 
una presenza maggiore di popolazione anziana sono Cagli con ben il 210.9%, 
Urbino, Fossombrone, Acqualagna ed infine Fermignano con il 109.8%; valori che 
nel complesso evidenziano comuni con un numero elevato di popolazione ultra 
sessantaquattrenni. 
L’indice di dipendenza strutturale (o totale) è un indicatore di rilevanza 
economica e sociale: esso rappresenta il numero di individui non autonomi per  
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ragioni demografiche (età<=14 e età>=65) ogni 100 individui potenzialmente 
indipendenti (età 15-64). Un indice di dipendenza pari al 51.3% è sinonimo di un 
elevato numero di ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi 
complessivamente. L’indice di dipendenza giovanile rappresenta il numero di 
individui non autonomi per ragioni demografiche (età<=14) ogni 100 individui 
potenzialmente indipendenti (età 15-64). Questo indice permette di valutare quanti 
giovani ci sono ogni 100 adulti: più il valore è alto, più la popolazione giovane 
dipende da quella adulta.  
Nella tabella si riscontrano valori per l’indice giovanile che oscillano da un 18% 
fino ad un massimo del 23%, ciò comporta che all’interno dei comuni non vi è un 
elevato numero di giovani minori di 14 anni. 
L’indice di dipendenza degli anziani rappresenta il numero di individui non 
autonomi per ragioni demografiche (età>=65) ogni 100 individui potenzialmente 
indipendenti (età 15-64).  
Analizzando i dati relativi a tale indice si individua la percentuale di popolazione 
anziana presente. 

Il tasso di ricambio è dato dal rapporto tra la popolazione residente in età 
55-64 e la popolazione in età 15-24 moltiplicato 100. Indica le possibilità di lavoro 
che derivano dai posti resi disponibili da coloro che lasciano l'attività lavorativa per 
il raggiungimento dell'età pensionabile. Questo ha un interesse soprattutto 
congiunturale in quanto sintetizza la dinamica di sostituzione sul breve periodo tra 
quella classe d’età che si avvia verso una situazione di inattività, e quella classe 
d’età che entra in una situazione di potenziale attività. Quando l'indice si abbassa 
si creano condizioni più difficili, in quanto in pochi escono dall'età attiva mentre 
molti di più vi entrano. Nei 5 comuni abbaiamo dei tassi diversi, analizzando i 
valori riscontriamo che nel comune di Cagli vi è un buon ricambio tra le due 
generazioni, mentre nel comune di Fermignano troviamo un valore pari al 77.4%, il 
che è indice di un non bilanciamento tra le due popolazioni in esame. 
Nelle tabelle a seguire si è analizzato il quadro socio - economico dei comuni, 
analizzando , la scolarità,la popolazione attiva con il relativo tasso di attività, le 
famiglie, le abitazioni, gli stranieri e le imprese presenti sul territorio. 
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Tab. 2.1 Popolazione residente per sesso e comune 
Dati al 20/10/2001 

Descrizione Maschi Femmine Totale 

Acqualagna 2073 2105 4178 
Cagli 4347 4729 9076 
Fermignano  3774 3824 7598 
Fossombrone 4689 4902 9591 
Urbino 7503 7767 15270 

TOTALE 22386 23327 45713 
 
 
 
 

Tab 2.2 Movimento anagrafico della popolazione ai censimenti 1991 e 2001 

Provincia di    
Pesaro e Urbino 

Saldo movimento 
migratorio 1991 

Saldo movimento 
migratorio 2001 

Saldo movimento 
naturale popolazione 

residente 1991 

Saldo movimento 
naturale 

popolazione 
residente 2001 

Acqualagna 37 51 -3 -9 
Cagli -3 18 -42 -62 
Fermignano 80 47 10 20 
Fossombrone 73 68 -47 -56 
Urbino -36 92 -69 -41 

Totale 151 276 -151 -148 



Inquadramento socio – economico dei comuni aventi zone della riserva naturale del Furlo 

Elaborazioni a cura dell’Ufficio:  
Gestione Banche Dati, Statistica e Sistema Informativo Territoriale 

Grafico 1                            Saldo migratorio della popolazione 
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Grafico 2                         Saldo naturale della popolazione 
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Tab 2.3 Popolazione residente censita al 2001 ed al 1991                                   
(popolazione legale) - variazione per comune-  

Comuni di 
Pesaro e Urbino 

Popolazione 
residente censita 
al 20 ottobre 2001

Popolazione 
residente censita 
al 20 ottobre 1991

Variazione di 
popolazione tra il 1991 

ed il 2001 (valori 
assoluti) 

Variazione di 
popolazione tra il 

1991 ed il 2001 
(percentuali) 

Acqualagna 4.178 3.971 207 5,2% 
Cagli 9.076 9.473 -397 -4,2% 
Fermignano 7.598 6.722 876 13,0% 
Fossombrone 9.591 9.558 33 0,3% 
Urbino 15.270 15.114 156 1,0% 

Totale 45.713 44.838 875 2,0% 
 
 
 

Grafico  3                              Variazione popolazione
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Tab 2.4 Indicatori di struttura demografica nei comuni aventi zone della riserva                
Anno 2000 

 Comune di 
Acqualagna

Comune di 
Cagli 

Comune di 
Fermignano

Comune di 
Fossombrone 

Comune di 
Urbino 

Età media (anni)      
maschile 39,6 43,5 38,5 41,8 42,0 
femminile 43,0 46,8 40,4 45,0 45,4 

totale 41,3 45,2 39,5 43,4 43,7 
Rapporto di mascolinità 99,4 91,5 99,0 95,5 97,0 

Indice di vecchiaia      
maschile 102,7 169,1 90,7 142,7 151,4 
femminile 169,6 254,3 130,8 204,6 229,4 

totale 133,7 210,9 109,8 172,9 188,8 
Carico sociale           

(Indice di dipendenza)      

giovanile 23,0 19,5 22,3 20,5 18,0 
degli anziani 30,8 41,2 24,5 35,5 34,1 

strutturale (totale) 53,8 60,7 46,7 56,0 52,1 
Tasso di ricambio 87,0 126,0 77,4 105,3 113,2 
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Grafico 4                                Indici di vecchiaia 
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  Grafico 5                     Indici di dipendenza 

23,0 19,5 22,3 20,5 18,0

30,8 41,2 24,5 35,5 34,1

60,7

46,7
56,0 52,153,8

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

Comune di
Acqualagna

Comune di Cagli Comune di
Fermignano

Comune di
Fossombrone

Comune di Urbino

 giovanile  degli anziani  strutturale (totale)

 



Inquadramento socio – economico dei comuni aventi zone della riserva naturale del Furlo 

Elaborazioni a cura dell’Ufficio:  
Gestione Banche Dati, Statistica e Sistema Informativo Territoriale 

 

 

Tab 2.6  Scuola frequentata dagli studenti residenti nei comuni aventi zone della riserva        
Anno scolastico 1999-2000 

Scuola frequentata Acqualagna Cagli Fermignano Fossombrone Urbino 

Asilo, scuola materna 67 187 170 236 176 

Scuola elementare 239 369 364 426 522 

Scuola media inferiore 155 215 237 280 343 

Scuola media superiore 0 0 0 444 2370 

Università 0 0 0 0 8- 

Totale 461 771 771 1386 3411 

Tab 2.5 Numero di studenti per classe frequentata                                        
Anno scolastico 1999 - 2000 

Comuni Materna Elementare Media Studenti scuola 
superiore Totali 

Acqualagna 67 239 155 0 461 

Cagli 187 369 215 300 771 

Fermignano 170 364 237 0 771 

Fossombrone 236 426 280 444 942 

Urbino 176 522 343 2370 1041 

TOTALE 836 1920 1230 3114 3986 
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Tab  2.7 Popolazione attiva, numero di occupati e tassi di attività.                                 
Anno 1991 

Comuni di Pesaro e Urbino Tasso di attivita' 1991 Popolazione attiva 1991 Occupati 1991

Acqualagna 40,6 1612 1453 

Cagli 39,0 3692 3192 

Fermignano 44,2 2969 2703 

Fossombrone 42,6 4073 3664 

Urbino 43,6 6591 6002 

Totale 210 18.937 17.014 
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Tab 2.8 Popolazione, numero famiglie e numero medio componenti dal 1998 al 2000 

1998 1999 2000 
Comuni 

[1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] 
Acqualagna 4079 2.78 1466 4103 2.77 1483 4163 2.76 1506 
Cagli 9179 2.57 3572 9130 2.54 3593 9103 2.50 3634 
Fermignano 7310 3 2640 7435 3 2684 7553 3 2742 
Fossombrone 9518 2.71 3506 9553 2.69 3549 9584 2,68 3577 
Urbino 15198 3 5886 15147 3 5913 15240 3 6028 
TOTALE 45284 - 17070 45368 - 17222 45643 - 17487 
[1] popolazione; [2] n° medio componenti; [3] n° famiglie 
 

Tab 2.9 Numero delle abitazioni presenti nei comuni contenenti zone               
della riserva del Furlo 

Comuni di Pesaro e Urbino Abitazioni al censimento 
 del 1991 

Abitazioni al censimento  
del 2001 

Acqualagna 1643 1819 
Cagli 4417 4532 
Fermignano 2710 3143 
Fossombrone 4055 4118 
Urbino 7168 8454 
Totale 19.993 22.066 
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7168

4055
2710

4417

1643

8454

4118
3143

4532

1819

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

Acqualagna Cagli Fermignano Fossombrone Urbino

Abitazioni al censimento del 1991 Abitazioni al censimento del 2001

 



Inquadramento socio – economico dei comuni aventi zone della riserva naturale del Furlo 

Elaborazioni a cura dell’Ufficio:  
Gestione Banche Dati, Statistica e Sistema Informativo Territoriale 

 
Tab 2.10 Stranieri iscritti in anagrafe in base al sesso e al comune di residenza 

al 31/12/2000 e 31/12/2001 

Totale residenti %Stranieri su 
residenti Totale residenti 

stranieri 2001 
Totale residenti 
stranieri 2000 Anno 2000 Anno 2000 Comuni 

M F MF M F MF M F MF M F MF 
Acqualagna 75 58 133 65 44 109 2075 2088 4163 3.13 2.11 2.62 
Cagli 116 109 225 90 82 172 4349 4754 9103 2.07 1.72 1.89 
Fermignano 257 160 417 192 125 317 3758 3795 7553 5.11 3.29 4.20 
Fossombrone 141 134 275 111 95 206 4681 4903 9584 2.37 1.94 2.15 
Urbino 12 9 113 12 9 21 338 327 665 3.55 2.75 3.16 

Totale 601 470 1163 470 355 825 15201 15867 31068 16.23 11.81 14.02 

 
Tab 2.11  Primi 5 paesi di provenienza stranieri totali e per sesso al 31/12/2001 

Comuni Marocco Albania Macedonia Germania Romania 

 M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF 
Acqualagna 22 12 34 37 19 56 9 12 21 1 1 2 0 4 4 
Cagli 24 20 44 37 17 54 16 14 30 13 16 29 0 0 0 
Fermignano 117 75 192 30 20 50 46 24 70 6 5 11 18 10 28 
Fossombrone 71 53 4 24 15 39 21 23 44 6 3 9 1 5 6 
Urbino 274 125 399 91 51 142 48 21 69 21 18 39 11 12 23 

TOTALE 508 285 673 219 122 341 140 94 234 47 43 90 30 31 61 
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Tab 2.13  Imprese registrate (unità locali) anno 2000 

Comuni A B C D E F G H I J K L M N O Tot. NC Tot. 

Acqualagna 120 0 5 93 1 50 129 35 36 5 22 0 0 0 21 517 21 538 

Cagli 289 0 2 185 1 128 232 56 25 24 42 0 1 1 43 1029 31 1060 
Fermignano 108 0 1 172 1 105 174 25 25 11 49 0 3 0 30 704 32 736 
Fossombrone 374 0 4 206 1 78 247 31 48 12 47 0 1 7 49 1105 52 1157 
Urbino 476 0 1 249 1 166 369 106 47 25 115 0 4 4 75 1638 54 1692 

TOTALE 1367 0 13 905 5 527 1151 253 181 77 275 0 9 12 218 4993 190 5183 

 
Tab 2.14 Imprese registrate (unità locali) anno 2001 

Comuni A B C D E F G H I J K L M N O Tot. NC Tot. 
Acqualagna 119 0 5 96 1 56 133 35 36 7 25 0 0 0 21 534 24 558 
Cagli 280 0 2 186 1 129 237 55 26 22 53 0 2 1 42 1036 37 1073 
Fermignano 105 0 1 170 1 102 174 27 27 11 57 0 3 1 28 707 25 732 
Fossombrone 365 0 4 214 1 87 252 32 44 14 53 0 1 8 48 1123 52 1175 
Urbino 444 0 1 250 2 172 371 102 45 29 125 0 3 4 79 1627 67 1694 

TOTALE 1313 0 13 916 6 546 1167 251 178 83 313 0 9 14 218 5027 205 5232

 
Tab 2.15  Imprese registrate (unità locali) anni dal 1995 al 2001 

Scostamento % dal 1997 al 2001 

ANNI Scostamento % Scostamento 
% Comuni 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 '97-98 '98-'99 '99-00 '00-'01 '97-'01 
Acqualagna 371 368 496 496 494 517 534 0 -0.40 4.66 3.29 7.66 
Cagli 661 681 1020 945 972 1029 1036 -7.35 2.86 5.86 0.68 1.57 
Fermignano 496 519 659 647 668 704 707 -1.82 3.25 5.39 0.43 7.28 
Fossombrone 761 773 1184 1107 1103 1105 1123 -6.50 -0.36 0.18 1.63 -5.15 
Urbino 1105 1130 1667 1645 1636 1638 1627 -1.32 -0.55 0.12 -0.67 -2.40 

Totale 3394 3471 5026 4840 4873 4993 5027 -16,99 -34,8 16.21 5.36 8,96 

 
A agricoltura - caccia - silvicoltura; B pesca - piscicoltura - servizi connessi; C Estrazione di minerali; D 
Attivita' manifatturiere; E Prod. e distrib. energia. elettrica, gas e acqua; F Costruzioni;  
G Comm. ingr. e dett.- rip. beni pers. e per la casa; H Alberghi e ristoranti; I Trasporti, magazzinaggio e 
comunicaz.; J Intermediaz. monetaria e finanziaria; K Attiv. immob. , noleggio,informat.,ricerca; L 
Pubbl. amm. e difesa; assic. sociale obbligatoria; M Istruzione;  
N Sanita' e altri servizi sociali; O Altri servizi pubblici, sociali e personali; NC imprese non classificate 
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Tab 1.1  Popolazione residente                          
(popolazione legale) 

Popolazione Residente 

Comuni 
Maschi Femmine Totale 

Acqualagna 2073 2105 4178 
Cagli 4347 4729 9076 
Fermignano 3774 3824 7598 
Fossombrone 4689 4902 9591 
Urbino 7503 7767 15270 
Marche 714.259 756.864 1471123 
Centro 5.247.115 5.664.321 10911436 
ITALIA 27.587.242 29.406.500 56993742 

Popolazione residente per sesso e densità  per comune        
Censimento 2001 

 
Tab 1.2  Popolazione residente nella riserva del furlo per sesso e fascia d'età                 

Censimento 2003 

Fascia Età M F Fascia Età M F Fascia Età M F 

0-4 1 2 35-39 7 5 70-74 9 6 
5-9 0 3 40-44 8 7 75-79 6 4 

10-14 1 2 45-49 3 6 80-84 2 5 
15-19 5 0 50-54 8 12 85-89 0 1 
20-24 4 8 55-59 10 7 90-94 0 1 
25-29 10 4 60-64 7 5 95-99 0 0 

30-34 9 7 65-69 9 11 100+ 0 0 

 Totale 99 96 

 
In questa tabella è stata analizzata la popolazione residente, all’interno della 
Riserva naturale del Furlo distinta per classi di età. Dall’analisi della stessa si 
denota una parità tra i due sessi. Nel grafico, ad essa associato (grafico 1), che 
segue consideriamo la popolazione per classi d’età dove riscontriamo una 
prevalenza maggiore di uomini e di donne nella fascia dai 50 anni e più.Ciò è 
sinonimo di presenza di una popolazione in prevalenza anziana. 
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Grafico 1 Riserva del Furlo  
Piramide delle età - Censimento 2003 
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Tab 1.3 Popolazione residente, non residente e presente nella riserva del Furlo  

Censimento 2003 

Popolazione residente Popolazione non residente 

 Residenti 
Maschi 

Residenti 
Femmine Totale 

Non 
Residenti 

Maschi 

Non 
Residenti 
Femmine

Totale 
Popolazione 

Totale 

Totale popolazione 57 59 116 42 37 79 195 

% sul totale 29,23 30,26 59,49 21,54 18,97 40,51 100,00 

 
 

Grafico 2   Popolazione residente e non residente per 
sesso
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Tab 1.4  Popolazione residente e non residente all'interno della riserva del Furlo per grandi 

fasce d'età Censimento 2003 

 Residenti Non residenti Totale % residenti % non 
residenti % sul totale 

0-14 7 2 9 3,59 1,03 4,62 
15-24 13 4 17 6,67 2,05 8,72 
25-34 16 14 30 8,21 7,18 15,38 
35-44 16 11 27 8,21 5,64 13,85 
45-54 13 16 29 6,67 8,21 14,87 
55-64 18 11 29 9,23 5,64 14,87 
65-74 20 15 35 10,26 7,69 17,95 
75+ 13 6 19 6,67 3,08 9,74 

Totale 116 79 195 59,49 40,51 100,00 
 
 

Tra la popolazione residente si ha una prevalenza di femmine con il 
30.26%, mentre tra la popolazione non residente vi è una presenza maschile pari 
al 21.54%. 
La popolazione residente alla data del censimento è risultata pari al 59.49% della 
popolazione censita. In entrambe le tipologie di residenza prevale una 
popolazione anziana anche se tra i residenti vi è un consistente numero di 
persone rispetto con età compresa tra i 25 e i 34 anni. 



Inquadramento socio – economico della riserva naturale del Furlo: 
 Dati socio - demografici 

Elaborazioni a cura dell’Ufficio:  
Gestione Banche Dati, Statistica e Sistema Informativo Territoriale 

 

Tab 1.5  Indicatori di struttura demografica  

  Furlo  Provincia PU Marche  Italia  

Età media (anni)     
maschile 48,4 41,3 41.4  
femminile 49,1 44,3 44.6  

totale 48,7 42,8 43.1 41.6 
Rapporto di mascolinità 103,1 96,2 94,8 94,4 

Indice di vecchiaia     
maschile 1300,0 132,8 136,2 100,9 
femminile 400,0 193,1 199,7 154,6 

totale 600,0 162 166,9 127 
Carico sociale (Indice di 

dipendenza)     

giovanile 6,8 19,6 19,7 21,3 
degli anziani 40,9 31,7 32,8 27,1 

strutturale (totale) 47,7 51,3 52,5 48,4 
Tasso di ricambio 170,6 111,7 112,5 102,3 

 
Nella tabella 1.5 sono stati calcolati gli indicatori di struttura demografica: 
 L’età media rappresenta la media delle età ponderata con 
l'ammontare della popolazione di ciascuna classe di età, esso è un indice che 
rappresenta l’invecchiamento della popolazione e cresce al crescere della 
presenza sul territorio di popolazione “anziana”. I dati mettono in evidenza che 
l’età media maschile e quella femminile per la riserva sono rispettivamente di 
48.4 e di 49 valore che si avvicina alla media nazionale ? Ciò si spiega col fatto 
che le donne ultra sessantenni e gli uomini sono percentualmente simili. 
 Il rapporto di mascolinità indica il rapporto tra maschi e femmine 
(moltiplicato per 100). Il rapporto risulterà uguale a 100 nell'ipotesi di equilibrio 
dei due sessi; valori superiori a 100 indicheranno prevalenza del sesso maschile, 
mentre valori inferiori a 100 significheranno prevalenza del sesso femminile. 
Dalla tabella si può desumere che vi è un equilibrio tra il numero di uomini e di 
donne, in quanto tale indice è pari al 103%. 
 L’indice di vecchiaia è un indicatore sintetico, ma molto dinamico, del 
grado di invecchiamento di una popolazione. Si ottiene rapportando l'ammontare 
della popolazione "anziana" (65 anni e oltre) a quella giovanile (da 0 a 14 anni), 
per 100. L'indice ci dice quanti "vecchi" si contano per ogni 100 giovanissimi. 
Quest’indice cresce sensibilmente quando una popolazione invecchia, perché si 
ha contemporaneamente una diminuzione del peso dei giovanissimi ed un 
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aumento del peso degli anziani, cosicché numeratore e denominatore del 
rapporto variano in senso opposto. Dai valori della tabella si deduce, essendo 
l’indice elevato, che nella riserva vi è una popolazione che invecchia e 
contemporaneamente si ha una diminuzione del peso dei giovanissimi. Dalla 
lettura dell’indice di vecchiaia maschile si riscontrano valori elevati, questo è 
imputabile (come già accennato sopra) all’elevato numero di uomini ultra 
sessantaquattrenni presenti. 
 L’ indice di dipendenza strutturale (o totale) è un indicatore di 
rilevanza economica e sociale: esso rappresenta il numero di individui non 
autonomi per ragioni demografiche (età<=14 e età>=65) ogni 100 individui 
potenzialmente indipendenti (età 15-64). Un indice di dipendenza pari al 47% è 
sinonimo di un discreto numero di ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva 
deve occuparsi complessivamente, anche se nel caso del Furlo abbiamo una 
maggioranza di anziani e non di giovani,come dimostrano i seguenti indici.  
 L’ indice di dipendenza giovanile rappresenta il numero di individui 
non autonomi per ragioni demografiche (età<=14) ogni 100 individui 
potenzialmente indipendenti (età 15-64). Quest’indice permette di valutare quanti 
giovani ci sono ogni 100 adulti: più il valore è alto, più la popolazione giovane 
dipende da quella adulta. Dalla tabella si evince un valore molto basso il 7% il 
che dimostra che nella zona del Furlo non vi è un alto numero di giovani minori di 
14 anni. 
 L’indice di dipendenza degli anziani rappresenta il numero di 
individui non autonomi per ragioni demografiche (età>=65) ogni 100 individui 
potenzialmente indipendenti (età 15-64). Dalla tabella notiamo che abbiamo un 
valore del 41% il che dimostra che più della metà della popolazione è costituita 
da persone anziane. 
 Il tasso di ricambio è dato dal rapporto tra la popolazione residente in 
età 55-64 e la popolazione in età 15-24 moltiplicato 100. Indica le possibilità di 
lavoro che derivano dai posti resi disponibili da coloro che lasciano l'attività 
lavorativa per il raggiungimento dell'età pensionabile. Questo ha un interesse 
soprattutto congiunturale in quanto sintetizza la dinamica di sostituzione sul 
breve periodo tra quella classe d’età che si avvia verso una situazione di 
inattività, e quella classe d’età che entra in una situazione di potenziale attività. 
Quando l'indice si abbassa si creano condizioni più difficili, in quanto in pochi 
escono dall'età attiva mentre molti di più vi entrano. Nella riserva abbiamo un 
tasso pari al 171%, ciò indica che vi è un buon ricambio tra le due popolazioni in 
esame. 



Inquadramento socio – economico della riserva naturale del Furlo: 
 Dati socio - demografici 

Elaborazioni a cura dell’Ufficio:  
Gestione Banche Dati, Statistica e Sistema Informativo Territoriale 

 

Grafico 1                     Indici di vecchiaia 
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Tab 1.6  Numero famiglie e numero medio  

Famiglie (1) 

Comuni 
Numero Componenti 

Numero medio 
di componenti 

per famiglia 

Furlo (2) 78 195 2,5 
Acqualagna (3) 1539 4158 2,7 
Cagli (3) 3649 8985 2,46 
Fermignano (3) 2755 7529 2,73 
Fossombrone (3) 3672 9535 2,6 
Urbino (3) 5996 14988 2,5 
Marche (3) 545.861 1.453.299 2,7 
Centro (3) 4.170.657 10.640.612 2,6 
ITALIA(3) 21.503.088 55.920.840 2,6 
(1) comprende famiglie residenti e non                                                      
(2) censimento 2003                                                                                   
(3) Censimento 2001, dati provvisori (valori assoluti) Provincia di Pesaro 
e Urbino 

 
Tab 1.7  Luogo di nascita della popolazione  del Furlo                                     

Censimento 2003 

Luogo di nascita ResidentiNon residentiTotale % residenti % non residenti % sul totale 

Comune della provincia 103 60 163 52,82 30,77 83,59 
Comune fuori dalla provincia 7 13 20 3,59 6,67 10,26 
Stato estero 6 6 12 3,08 3,08 6,15 

Totale 116 79 195 59,49 40,51 100,00 
 

Tab 1.8  Ruolo all'interno della famiglia         
Censimento 2003 

Ruolo in famiglia Totale % sul totale
Altro ruolo 15 7,69 
Capofamiglia 78 40,0 
Coniuge del capofamiglia 43 22,1 
Figlio/a del capofamiglia 51 26,2 
Madre del capofamiglia 6 3,1 
Padre del capofamiglia 2 1,0 

Totale complessivo 195 100,0 
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Tab 1.9  Popolazione residente per classe di età e ruolo nel nucleo familiare                  
Censimento 2003 

Classi d'età' 
Ruolo in famiglia 

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Totale 

Altro ruolo 2 5 1 5 2 0 0 0 15 
Capofamiglia 0 2 9 8 8 16 23 12 78 
Coniuge del capofamiglia 0 1 3 4 12 10 10 3 43 
Figlio/a del capofamiglia 7 9 17 10 7 1 0 0 51 
Madre del capofamiglia 0 0 0 0 0 1 1 4 6 
Padre del capofamiglia 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Totale complessivo 9 17 30 27 29 29 35 19 195 
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Tab 2.1  Condizione professionale 
Censimento 2003 

Condizione professionale Totale % sul totale 
Casalinga 22 11,28 
Disoccupato/a 2 1,03 
In cerca di prima occupazione 1 0,51 
Occupato/a 81 41,54 
Pensionato/a 66 33,85 
Studente 13 6,67 
Non dichiarata 10 5,13 

TOTALE 195 100,00 
 
 

Tab 2.2  Scuola frequentata dagli studenti residenti 
nella riserva del Furlo 

Censimento 2003 

Scuola frequentata Totale 
Asilo, scuola materna 2 
Scuola elementare 2 
Scuola media inferiore 2 
Scuola media superiore 2 
Università 6 

Totale 14 
 

Tab 2.3  Titolo di studio più elevato conseguito               
Censimento 2003 

Titolo di studio Totale % Sul totale 
Laurea 9 4,62 
Diploma di scuola 
secondaria superiore 53 27,18 

Licenza media 39 20,00 
Licenza elementare 51 26,15 
Nessuno 23 11,79 
Non dichiarato 20 10,26 

Totale 195 100,00 
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Tab 2.4  Condizione professionale e titolo di studio                                       
Censimento 2003 

Titolo di studio 

Condizione professionale Non 
dichiarato Nessuno Licenza 

elementare
Licenza 
media

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

Laurea Totale 

Non dichiarata 9 1 0 0 0 0 10 
Casalinga 2 0 8 7 4 0 21 
Disoccupato/a 1 0 0 0 1 0 2 
In cerca di   prima occupazione 0 0 0 0 1 0 1 
Occupato/a 2 0 5 25 40 9 81 
Pensionato/a 6 18 35 6 1 0 66 
Studente 0 4 3 1 6 0 14 

Totale  20 23 51 39 53 9 195 
 
 
 
In queste tabelle è stata analizzata la condizione professionale ed il livello 
scolastico, dove è emerso che il 42% della popolazione risulta essere occupato 
con un titolo di studio in prevalenza di diploma di scuola media secondaria o 
licenza elementare. 
Seguono i pensionati con il 34% con un titolo di studio in prevalenza di scuola 
elementare o nessun titolo.  
La maggior parte degli occupati lavora a tempo pieno con prevalenza nei comuni 
della stessa provincia 
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Tab 3.1  Abitazioni 

Abitazioni 
Comuni 

Occupate da residenti Altre abitazioni (1) Totale 

Furlo (2) 46 32 78 
Acqualagna (3) 1524 295 1819 
Cagli (3) 3631 901 4532 
Fermignano (3) 2733 410 3143 
Fossombrone (3) 3664 454 4118 
Urbino (3) 5943 2511 8454 
Marche (3) 542.090 118.572 660.662 
Centro (3) 4.115.231 839.081 4.954.312 

ITALIA(3) 21.327.599 5.198.274 26.525.873 
 

(1) Abitazioni occupate da non residenti e abitazioni non occupate; (2) censimento 2003; (3) 
Censimento 2001, dati provvisori (valori assoluti)  Provincia di Pesaro e Urbino 

 
Tab 3.2  Tipologia di possesso delle abitazioni 

Censimento 2003 

Tipo di possesso Totale abitazioni % Sul totale 

Proprietà 65 83,33 

Affitto 7 8,97 

Altro 3 3,85 

Non dichiarato 3 3,85 

Totale 78 100,00 
 
 

Tab 3.3  Numero di stanze per abitazione                 
Censimento 2003 

Numero stanze Totale abitazioni % Sul totale 
>0 e <=5 63 80,77 
>5 11 14,10 

Non dichiarato 4 5,13 

Totale 78 100,00 
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Tab 3.4  Superficie totale per abitazione             
Censimento 2003 

Superficie totale Totale abitazioni % Sul totale

<=70 29 37,18 

>70 e <=120 31 39,74 

>120 13 16,67 

Non dichiarata 5 6,41 

TOTALE 78 100,00 
 

Tab 3.5  Tipo di fonte utilizzata per l'acqua potabile per abitazione       
Censimento 2003 

Fonte acqua Totale abitazioni % Sul totale 

Autobotte 2 2,56 

Acquedotto 44 56,41 

Altra fonte 16 20,51 

Pozzo 4 5,13 

Non presente 8 10,26 

Per caduta 1 1,28 

Non dichiarata 3 3,85 

TOTALE 78 100,00 
 

Tab 3.6  Tipo di energia utilizzata per il riscaldamento           
Censimento 2003 

Energia utilizzata Totale abitazioni % Sul totale 
Energia elettrica 2 2,56 
Gas naturale 9 11,54 
Gasolio 7 8,97 
Gpl 2 2,56 
Legna 37 47,44 
Metano 3 3,85 
Non presente 15 19,23 

Non dichiarata 3 3,85 

Totale 78 100,00 
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Tab 3.7  Linea telefonica fissa attiva                       
Censimento 2003 

Linea telefonica Totale % sul totale 
Attiva 47 60,26 

Non attiva 31 39,74 

Totale 78 100,00 
 

Tab 3.8  Tavola riepilogativa sulle abitazioni presenti all'interno della riserva del Furlo          
Censimento 2003 

AGGREGATI Totali 

Abitazioni 78 
Stanze 286 

Numero medio di stanze per abitazione 3,7 

Abitazioni occupate 46 
% abitazioni occupate 58,2 
Stanze delle abitazioni occupate 172 
Numero di stanze per abitazione occupata 3,7 
Abitazioni occupate in proprietà 36 
% abitazioni occupate in proprietà 45,6 
Stanze delle abitazioni occupate in proprietà 141 
Numero di stanze per abitazione occupata in proprietà 4 
Abitazioni occupate in affitto 7 
% abitazioni occupate in affitto 8,9 
Stanze delle abitazioni occupate in affitto 22 
Numero di stanze per abitazione occupata in affitto 7,3 
Abitazioni occupate uso diverso 3 
% abitazioni occupate uso diverso 3,8 

Stanze delle abitazioni occupate uso diverso 9 

Abitazioni non occupate 32 
% abitazioni non occupate 41,8 
Abitazioni non occupate in proprietà 29 
Numero di Stanze per abitazione non occupata in proprietà 114 

% abitazioni non occupate in proprietà 36,7 
Abitazioni non occupate in affitto 0 
% abitazioni non occupate in affitto 0 
Abitazioni non occupate uso diverso 3 

% abitazioni non occupate uso diverso 5,1 
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Nella terza parte del lavoro sono state censite le abitazioni presenti all’interno 
della riserva del Furlo, dove sono risultate in totale 78 abitazioni di cui 46 occupate 
da residenti e 32 altre abitazioni (abitazioni occupate da non residenti e abitazioni 
non occupate). 
L’ 83% delle abitazioni è risultata essere di proprietà (vedi tab 3.2), contro un 8.9% 
in affitto e  un 3.8% altro tipo di possesso. 
Le abitazioni sono risultate per 80.1% con un numero di stanze minore di 5 e un 
14% con un numero stanze maggiore di 5. (vedi tab 3.4) 
La superficie totale per abitazione  al censimento è risultata compresa tra 70mq e 
120mq per il 39% delle abitazioni, seguito da un 37% minore di 70mq ed un 17% 
per le abitazioni maggiori di 120mq. (vedi tab 3.4) 
Il tipo di fonte principale utilizzata per l’acqua potabile è in prevalenza l’acquedotto 
con una percentuale di utilizzo pari al 55.70%. (vedi tab 3.5) 
Il tipo di energia più utilizzata per il riscaldamento è data dalla combustione della 
legna. (vedi tab 3.6) 
 


