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Brassiche sotto 
la lente
Salutari, ricche di proprietà e 

apprezzate dai consumatori, le 
brassicacee rappresentano colture di 

primaria importanza negli areali di 
coltivazione italiani, costituendo oggi 

un’interessante opportunità per 
l’economia agricola del Belpaese.
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Per la messa in riserva 
scegli il duo 

Azofol + Borozinc
Prodotto in polvere a base
di microelementi
(Boro e Zinco) con forte
effetto acidificante

Azoto, Zolfo e Magnesio 
in una formulazione

unica liquida a base di 
lignosolfonati
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PUGLIA SUD
Bari
Consorzio Ionico Ortofrutticoltori Soc.Coop - SP 240 km 
13.4 - Rutigliano
Meliota Vito Grazio – SS 634 per Conversano km 11 + 100 
– Rutigliano 
Byblo’s risto bar - Via Dante, 39 - Rutigliano
Stazione di servizio AGIP – SP 84 Rutigliano - Adelfia km 
8,25 – Rutigliano 
Coldiretti Rutigliano – Largo Pineta, 27 – Rutigliano
Fourem Bar – Via Conversano – Rutigliano
Agrisana - Via Conversano – Rutigliano
Agrofert - Via Montevergine, 155 - Rutigliano
Agro.Biolab Laboratory – SP 84 Rutigliano - Adelfia km 
8,25 - Rutigliano
Maggio Macchine Agricole - Via dell’Artigianato, 14 – 
Rutigliano
Dill’s – Stazione di Servizio IP/Tavola Calda - SP 240 km 
11+398 – Rutigliano
Stazione di servizio DILL’S – Via Noicattaro – Rutigliano
Stazione di servizio DILL’S - SP 84 - Rutigliano/Adelfia
Rescina Antonietta Prodotti petroliferi - Via Sant’Angelo, 
SC – Rutigliano
Coladonato Idrotecnologie - Via le rose, 2 - Rutigliano
Bar Pantarei - Via Mola, 97 - Rutigliano
Pannarale Carburanti agricoli – Via Pisacane, 5 – 
Noicattaro
Berardi Antonio & Figli Agricoltura – Provinciale per 
Casamassima – Noicattaro 
Stazione di servizio Pannarale – Via Vecchia 
Casamassima – Noicattaro 
Auxiliaria Naturae - Via Noicattaro, nc - Rutigliano
Bar Desiderio - Via Tarantini, 14 - Rutigliano
Settanni Angelo Prodotti per l’agricoltura – Viale Decaro 
Sindaco, 23 Zona PIP – Noicattaro
Farmagricola Positano - Via G. Tatarella, 22 – Noicattaro
Linea Verde – Corso Roma, 91 - Noicattaro 
Farmagricola di Pierro Natale - Via Carmine, 193 – 
Noicattaro 
Macchine Agricole Vito Santamaria - Viale G. Saponaro 
nc Zona PiP – Noicattaro 
Settanni trattori - SP Noicattaro-Rutigliano
Sweet Cafè – Via Giuseppe Tatarella – Noicattaro 
Indivia Bar – Via Giuseppe Tatarella – Noicattaro 
Stazione di servizio ESSO - C.so Italia, 88, - Mola di Bari
Stazione di servizio ENI - SP 111  Mola di Bari - Rutigliano, 
km 234 - Mola di Bari
Agrifarma Srl - Via dell’Ulivo, 3 - Conversano
Stazione di Servizio Total ERG - Via Pietro Gobetti - 
Conversano
Bar Gelateria Punto di D’attoma Donato - Via Lago 
Sassano, 49 - Conversano
La Selva Petroli S.A.S. - Via Pacinotti, 24 - Conversano 
Stazione di servizio ENI - Via Bari km 1,800 - Conversano
Bar Partenope - Via Maria Marangelli, 12/A - Conversano
New Agri Farmacia Agricola – Via della Repubblica, 25B 
– Adelfia 
Stazione di servizio IP – Via Generale Scattaglia, nc – 
Adelfia 
Stazione di servizio DILL’S – Via Generale Scattaglia, 
nc – Adelfia 
Fedele Gargaro – Prodotti per l’agricoltura – Via 
Cavallerizza, 2 – Casamassima
Bar Tabaccheria Colucci Vito - Pietà, 2 - Casamassima
Caffè Melior - Via Noicattaro, 56 - Casamassima
Stazione di servizio Visp Petroli - Strada Statale ex 100 - 
Sammichele di Bari
Agrofarma - Via Mazzolari Don Primo, 7 - Ruvo di Puglia
Agrimediterranea – Via Scarlatti 20/22 – Ruvo di Puglia
Punto impresa – Viale Giacomo Saponaro Sindaco – Noicattaro
CREA Centro Ricerca Viticoltura ed Enologia - via 
Casamassima 148 – Turi
Az. Viv. Tempesta Damiano - S.P. 107 Km 11,400 70038 
Terlizzi
Farmacia Agricola Giardinelli -  Via Conversano - 
Rutigliano
Bar Partenope  - Via Maria Marangelli, 12/A - Conversano

Taranto
Agrimarket Pa Calabrese Leonardo - Contrada Madonna 
D'Attoli - Ginosa 

Girifalco – C.da Girifalco – Ginosa 
Tarantini Giunti S.R.L  - km. 10.700, SS 580 - Ginosa
Caffetteria Del Donno - km. 17.200, SS 580 - Ginosa
Società Agrotecnica Meridionale - Sam Srl - Contrada 
Cantore - Marina Di Ginosa
Agricenter – Via Alcide De Gasperi, 92 – Grottaglie
Bar San Ciro - Via Paritaro, 4 - Grottaglie
Linea Verde Agricoltura srl – Z.I. - Viale Mediterraneo, 
11 - Grottaglie
Farmagricola - Via Calò, 59 - Grottaglie
Agriden Srl - Contrada Gaudella - Castellaneta Marina
Tecnoagricola Jacobellis – C.da Borgo Perrone, 39 – 
Castellaneta Marina 
Stazione di servizio ENI Station - SS 106 km 474 - 
Castellaneta Marina
Dott. Ciro D’Erchie Agricoltura – Viale degli Ulivi – 
Montemesola 
Agribiotech – Viale Unità d’Italia, 450/10 – Taranto
Agriflora di Gigante Filomena - Via La Rotonda 36 - 
Massafra 
Agri Partner Group Srl - Località Elena Marina 232 - 
Massafra
Agricons srl - Via Ferrara - Massafra
La Nuova Agricola Jonica Srl - Contrada Conocchiella - 
Palagiano
Carburanti Marinuzzi S.A.S.- SS 106 Dir km 2  - Palagiano
Stazione di servizio ESSO - SS 106 m 475+700 - Palagiano
Stazione di servizio Q8 - SS 106 dir Jonica - Palagiano

Brindisi
Bello Srl – Via Oria km 1 – Torre Santa Susanna

Lecce
Bello Carmela Agricoltura -  Via Vescovo Faggiano, 20 - 
Salice Salentino
Consorzio Agrario Provinciale Lecce - Agenzia Leverano 
- Via Fedele Pampo - Zona artigianale - Leverano
Ingrosso Agricoltura -  Via Chiurlia, 35 - Lizzanello 

PUGLIA NORD
Foggia
Herdonia Agricola – Via della Stazione, 45 – Ordona 
Farmagricola Morano – Viale USA, 88 – Cerignola 
Farmagricola Perrucci  – Via Consolare, 32 - Cerignola
Stazione Di Servizio Total-Erg - SS 16, km 708 - Cerignola
Stazione Di Servizio Q8 - SS 16 km 715, 800 - Cerignola
Farma Export srl – Via Manfredonia – Trav. via Einaudi - 
Cerignola
Agrieuropea srl - Viale U.s.a., 29 – Cerignola
Nuova Agricola Dauna snc  - Viale USA 26 – Cerignola
Farmaverde srl - Viale di Ponente 173 – Cerignola
Agrifortuna di Matteo Colucci - Via santuario Madonna di 
ripalta, 58 – Cerignola
Agriservice -Viale di Ponente, 93 – Cerignola
Farmagricola Zingarelli - Via Manfredonia 2/A - Cerignola
Agrofarmacia Raschini - Via s. Lazzaro, 73, Foggia
Agrisud Farmacia Agricola del Dr Sebastio srl - Via 
Shahbaz Bhatti, 3, Foggia
Agriprogress – km 2.500, Via Manfredonia – Foggia
Daunia Agricola – Viale degli Artigiani, 70 – Foggia
Irriagro srl - Via elisa Croghan 35, San severo
Gruppo Abate srl - s.s. 17 km 3,300 loc Perazze, Lucera
Farm Agri Marino Srl - SP8, loc. Valle Cruste, Lucera
Torragri srl - Via Foggia km 0,600 Torremaggiore

Barletta-Andria-Trani
La Farmagricola – Via Cerignola, 53 – San Ferdinando di Puglia 
Farmacia Agricola G. T. – Via Gorizia – San Ferdinando 
di Puglia
Racanati Multitrader – SP 231 km 31 – Andria 
Inchingolo Domenico srl - Via Trani, 63 - Andria
Centrone - S.P. 130 km 2 - Trani
Racanati Multitrader – SP Trani-Andria km 1,5 – Trani 
Hydro Fert – Via dei Fornai, 10 – Barletta 
Racanati Multitrader – Via degli Artigiani, 4 – Barletta 
Isola Verde – Via Minervino, 95 – Barletta 
Agri Più – Via Foggia, 187 – Barletta 
Stazione di servizio ESSO - Via Regina Margherita, 280 
- Barletta

Divincenzo tractors - Via Roma, 85/87 - Barletta
Linfaverde  - Via dei Falegnami, 8 - Barletta
Stazione di servizio ENI - Via Canosa, SS 93, km 3 - 
Barletta
Eni Station - SP 231 EX SS 98, km 10 - Canosa di Puglia
D’Ambrosio Pietro – Strada Statale 93, 10 – Canosa di Puglia 
Totagri – Via Cernaia, 4 – Canosa di Puglia 
Di.Pra – Via Vecchia Cerignola km 1 – Canosa di Puglia
Agrirrifarm –  Via Michele Daddato, 18 – Bisceglie 
Farmacia Agricola – Via Oslo, 44 – Bisceglie
Agri Bio Logos – Via Finizia, 63 – Bisceglie 
Racanati Multitrader – Via S. Mercuro, 19 – Bisceglie
Fertil Fit – Via Ruvo, 101 – Bisceglie 
Stazione di servizio - TotalErg - SS 16bis km 731.744 - 
Trinitapoli
Stazione di servizio ENI Station - SP 23 - Corato
Farmagricola Morollo - Via Foggia, 75 - Barletta

LAZIO
Roma
Agrifert 85 – Viale di porto, 147 , Loc Maccarese - Fiumicino 

Viterbo
Sciatella Luigi e Figli   – Via Tuscanese km 1.7. Maccarese 

Latina
Cons. Agr. di Latina – Agenzia di Borgo Flora – Via Filippo 
Corridoni – Cisterna di Latina 
Cons. Agr. di Latina – Agenzia di Aprilia -  Via Nettunense, 
144 - Aprilia 
Diego Snidaro  Agricola – Via Minturnae, 123 - Borgo 
Montello
Agri Max 53 srl – Via Migliara, 53 n.1622 - Pontinia
Ricci Agricoltura srl - Via del Murillo, 4 - Latina
Agripontina Srl - Strada Campomaggiore, 51bis - Borgo 
Carso 
Fiore Domenico - Via Appia Lato Monte S.Biagio, Km 
117 - Fondi

BASILICATA
Matera
Sherena – Via del Lido, 13 – Policoro 
Astrella – Largo Castella, 3 – Policoro 
Malvasi - Zona Artigianale – Scanzano Jonico 
Apofruit Italia Soc. Coop. Agricola - Via S.S. 106 
Vaccariccio km 428,300 - Scanzano Jonico
Pan Agri Irrigazioni - Strada Via Zona Artigianale, 
Via degli Artigiani  - Scanzano Jonico
Farmacia Agricola Bianco – Viale della Libertà, sn – Nova Siri 
Eni Distributore GPL - SS 106 km 449.500 - Bernalda
Agriservice - Via Nicola Romeo,27 - Montalbano Jonico
O.P. Ortofrutticola Jonica Società Consortile A R.L. - 
C.da Selvapiana, sn 75024 – Montescaglioso

Potenza
Biosafe lab - S.S.93 Km 56,500 - Area PALS 85024 - Lavello

MOLISE
Campobasso
MOL Molise Agriservice - Via Colloredo, 1 - Campomarino

CAMPANIA
Napoli
Menna Domenico – Via degli Oleandri 9 – Cimitile 
Fitofarm – C.so Italia, 110 – Mugnano 
New Agrifarm srl - Via Cortagna, 53/55 - Mariglianella 
Sorrentino srl - Via Spaccarape, Nn - Palma Campagna

Avellino
Agriserra – Via Taverna Figura, 30 – Santa Paolina 
Di Pietro srl - C.da Colonna, 20 - Venticano

Benevento
Del Vecchio Agriservizi srl - Ctr. Tre Pietre - Guardia 
Sanframondi

Caserta
Agrimerola – Via Bande di Caturano – Casapulla 
Corrente Ugo - Via Mavillio, 3 – Francolise 
Fitofarm srl - Via Nazionale Appia km 186.700 - Francolise
Farmacia Agraria Gisal srl - Loc. Camponuovo - Fasani di 
Sessa Aurunca
Lo Sapio Luigi – Via Italia, 104 – Pastorano 
AgriGuarriello srl - Via  Appia, Km 181 - Maiorisi di Teano

Salerno
Apoc Salerno -  Via Wagner K1, Parco Arbostella - Salerno
Spazio Verde srl - Via Nazionale SS 18 Km 83200 - Eboli
La Farmacia delle Piante snc - Via Italia, 102 – 84098 
Pontecagnan

CALABRIA
Cosenza
Cosimo Balestrieri – Via Santa Lucia, 21 – Corigliano 
Calabro 
Alfano Francesco – C.da Torre Marina – Corigliano Calabro 
Agrifito Center Lazzarano - Via Provinciale - Corigliano 
Calabro
Nicoletti Antonio - Via della Stampa, 8 - Corigliano Calabro
Farmacia agr. del Dott. Francesco Pietro Mangano - 
Corso Regina Margherita, 468 - Terranova di Sibari
Agrifutura  – C.da San Giovanni – Rocca Imperiale
Maiorano s.a.s. - Via Margherita, 215 - Rossano
Ciurleo Srl  - Via Dante Alighieri, 102 - Acconia di Curinga

Catanzaro
Agrimed - Via dei Bizzantini, 216 -  Lamezia Terme
Cittadino Agricoltura - Via Del Progresso, 426 - Lamezia 
Terme
Murone Vincenzo - Via Funaro, 16 - Lamezia Terme

Reggio Calabria
Lentini s.r.l. - C.da Margi - Rizziconi
Ventra SAS - Viale Merano, 143 - Cittanova

Crotone
Isolagri - Statale 106 Jonica - Isola di Capo Rizzuto
Iuzzolini Fortunato - Via Taverna, 1 - Cirò Marina

ABRUZZO
Pescara
CAPPA - Cooperativa Abruzzese Prodotti per 
l’Agricoltura - Via Maiella, 47 - Santa Teresa di Spoltore

SICILIA OCCIDENTALE
Palermo 
Verde in – Via Enrico Berlinguer, 5 – San Cipirello 
Agritecnica Lunetto 8C – Via G Pitrè, 78 – Portinico

Agrigento
Compagri – C.da Fiumarella – Ravanusa 
Agrofarmaci Ventura – Via Vittorio Emanuele, 377/379 – 
Canicattì 
Agrofutura – Via Bramante, 2 – Canicattì 
SicilNatura – Via Nazionale, 177 – Canicattì 
Agri Plus – Viale Nazionale, 3/5 – Canicattì 
Fitofarmacia – Viale Luigi Giglia, 102 – Campobello di 
Licata 
Sicilagro – Contrada Pezza – Licata 
Iacopinelli Paolo – Via A. Moro, 5 – Licata 
De Caro Francesco – Via Palma, 134 – Licata 
Soc. Coop. San Cristoforo - Via Nino Bixio – Ribera
Tuttolomondo Francesca - Via Marconi, 200 – Ribera
Emporium di Giuseppe Spina, via Dott.A.Augello ,42 -Camastra

Trapani
Agrifarm 2012 – Contrada Fontana Di Leo, Marsala – 
Marsala 
Agrochimica distribuzione – Via Seggio, 146 – 
Castelvetrano 
Governale Agri.com – Via Pio La Torre, 134 – Petrosino 

SICILIA ORIENTALE
Catania
Agrisicilia – Via Comiso 11 – Mazzarrone 
Agrimazzarrone – Via Comiso, 82 – Mazzarrone 
Fitofert – Via Principe Umberto, 128 – Mazzarrone
Uva mediterranea - Via Comiso, 55 - Mazzarone
Foglia Viva Srl - Via Botteghelle, 160, - Mazzarrone
Eredi di Spagnuolo Rosa – Via Papa Giovanni XXIII, 10 – 
Licodia Eublea 
Ditta Calì Pietro – Via Acireale – Acireale 
For Agri – Via Martiri di Via Fani, 30 – Bronte 
Isola Verde - C/da Puitta s.n. – Mineo 
Vitanza Alfredo - Viale Europa, 2  – Biancavilla

Caltanissetta 
Coop. Agro. G.S.A. società cooperativa– Via Venezia, 
49 – Gela 
Farmacia Agricola – Piazza Umberto I, 33 – Serradifalco
Evergreen Srl - Via Miceli sopo, 24 – Delia (CL)   

Siracusa
Casa Verde Italia – C/da Cozzo Grillo s.n. – Pachino 
Soc. Coop. Agric. Aurora – C.da Scivolaneve – Pachino

Ragusa
Geotec – C.da Ponte sn – Chiaramonte Gulfi 
DD Trade Europe – Via Pacinotti, 11 – Vittoria 
Agrobiolinea s.r.l.s. – Via Piave, 96 – Comiso
Baglieri s.r.l. - Via L. Giuffrè 24 - c.p. 75 - 97013 Comiso  

SARDEGNA
Cagliari
Fitochimica Sarda Sestu – SP 120 – Sestu Elmas
Caboni Flli. – Via Cagliari, 22 – Villasor 

Sassari
Cugusi s.a.s. – Viale Porto Torres - Sassari

EMILIA ROMAGNA
Bologna 
Nuova Terra Soc. Coop. a r.l. - Via Marzari, 13/15 - Imola
Agriteam - Via Tosarelli,155 - Villanova di Castenaso

Ferrara
Fregati Mario & C. SAS - Via Dell’Industria, 7 - Masi Torello
Unacoa Spa Consortile - Via Bologna, 714 - Ferrara

Parma
Agrivendita SRL - Via Roma, 12,- Madregolo di Collecchio

Ravenna
CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA - Agenzia di S. 
Stefano - via Beveta, 16 - S.Stefano
CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA - Agenzia di 
Granarolo - via Granarolo, 323, Granarolo
CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA - Agenzia di 
Faenza - via Soldata, 1 - Faenza

Reggio Emilia
Agri 1 Srl - Via F. Bacone 13/4 - Reggio Emilia 

LOMBARDIA
Sondrio
Capelli Costantino Srl - Via Lungo Adda V Alpini - Tirano 

PIEMONTE
Alessandria
Governa Lorenzo E C. S.n.c. - Corso Dante, 49 - Acqui 
Terme 
Saf di fresonara cooperativa agricola - Via della Giustizia, 
9 - Fresonara

Cuneo
Gonella S.n.c. - Corso A. De Gasperi, 58  - Montà
S. Pietro del Gallo - Società Agricola Cooperativa - Via 
Racot 50 - Cuneo

Torino
Nuova Agraria srl - Strada per Montalenghe, 29 - San 
Giorgio Canavese

TOSCANA
Arezzo
Agri Duemila Srl - Via Lauretana, 110 - Cortona

Pistoia
Pierucci Agricoltura Srl - Via XXV Aprile, 6 loc. Stazione 
- Montale

Siena
Frantoio Cooperativo Valdelsano S.C.A. - Localita’ San 
Benedetto - Le Buche 17/A - San Gimignano
Mundi Srl di Mundi Stefano & C - Str. di Vico Alto, 55 - 
Siena

Firenze
Locci Agricoltura - Via Ruggiero Grieco, 30 - 
Castelfiorentino
La Dipra - Massimo Lazzerini - Via della Costituzione, 
24C - Montepulciano

TRENTINO
Bolzano
CONSORZIO AGRARIO BOLZANO - Filiale ORA - Via 
Stazione 11 - Ora 

Trento
Ciba di Laura Franceschini & C. s.n.c. - Via Ezio Maccani, 
191/a - Trento
CONSORZIO AGRARIO BOLZANO - Filiale Mattarello - 
Via della Cooperazione 9 - Mattarello

VENETO
Padova
Pengo Teresa Srl - Via Pozzetto Nespolari, 72 - Cartura

Rovigo
Dimensione Agricoltura srl  - Via Degli Orti , 115 -Lusia

Treviso
Agropiave Srl - Via Ormelle, 25 - San Polo di Piave
Lucchese Antonio & C. Sas - Via Bosco, 4 - Salgareda
Zava Severino Srl - Via Conti Agosti, 25 - Mareno di Piave

Verona 
Clementi Srl  Filiale di Santa Maria di Zevio (OP COZ) - 
Via Mirandola , 66/68 - Santa Maria di Zevio

Vicenza
IPAG Srl - Via del Progresso, 41 - Noventa Vicentina 
Emporio Cazzola - Via Rosego, 24 - Grumulo della Albassa

FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
Circolo Agrario Friulano - Via Tommaseo, 59 - San 
Lorenzo Isontino
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Di brassiche, olivo 
e progettualità
Lasciata alle spalle l’estate 2023, con 
l’arrivo di settembre si torna alla routine. 
Ad allietarla, però, ecco il quarto numero 
di Fruit Journal. Un numero che, come 
richiamato dalla copertina, dedica il suo 
focus alle brassicacee, colture alla cui 
produzione in Italia nel 2022 sono stati 
destinati circa 36 mila ettari. 

Prima di entrare nel cuore dell’argomen-
to, però, spazio è dedicato alla nuova 
PAC, la Politica Agricola Comune che - 
entrata in vigore l’1 gennaio 2023 - terrà 
banco in Europa fino al 2027. Ad appro-
fondirne norme e obiettivi la professo-
ressa Annalisa De Boni dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, che - tra 
vincoli e aspetti legislativi - illustra anche 
le principali novità che investiranno le 
attività degli agricoltori italiani e la distri-
buzione dei fondi.

Seguono due contributi dedicati all’olivo: 
il primo, a cura dell’agronomo Andrea 
Pezzolla, volto ad approfondire una del-
le grandi sfide dell’agricoltura di oggi - 
produrre di più e meglio con il minor im-
piego possibile di risorse (specialmente 
idriche) anche nelle aree di coltivazione 
dell’olivo; il secondo, realizzato dal dott. 
Donato Boscia - Dirigente Istituto per 
la Protezione Sostenibile delle Piante 
(IPSP) - CNR, incentrato sulla Xylella fa-
stidiosa. A dieci anni dalla prima segna-
lazione del batterio in Puglia, l’esperto 
ne illustra impatto e conseguenze sull’o-
livicoltura da reddito che - nonostante 
l’apparente attenuazione dell’impatto 
dell’epidemia sul comparto - risulta an-
cora lontana dal recuperare la competiti-
vità economica persa in questi anni. 

Ilaria De Marinis 
Fruit Journal

Arriviamo così al focus di questo quar-
to numero: le brassicacee o crucifere, 
colture oggi diffuse in tutto il mondo e 
sempre più importanti per l’economia 
agricola del Belpaese. 

Ne parliamo osservandole attraverso 
due lenti di ingrandimento: da un lato, 
quella del dottore di ricerca in Agrobio-
logia e Agrochimica Raffaele Carrieri; 
dall’altro, quella del consulente agrario 
Antonio Florio. Nel primo caso, l’accen-
to è posto sulle principali avversità che 
interessano queste colture. Dal mar-
ciume bianco all’ernia del cavolo, pas-
sando per mal bianco, marciume nero e 
marciume molle: l’esperto ne tratteggia 
caretteristiche e sintomi, in una disami-
na volta a individuare gli aspetti cardine 
per una corretta gestione agronomica, 
utile a prevenirle. Nel secondo, invece, 
l’attenzione si sposta sul fronte mercato 
che, trainato dai volumi delle esportazio-
ni, vede l’Italia al terzo posto in Europa 
e al sesto nel mondo. A dare una spinta 
significativa le regioni meridionali, dove 
vocazione del territorio, calendari di pro-
duzione e commercializzazione molto 
estesi e alta propensione all’innovazione 
consentono di investire nel comparto 
delle brassiche, offrendo interessanti 
prospettive. 

Chiuso il focus, si inserisce un articolo 
realizzato a più mani dedicato al proget-
to ValOrto. Un progetto nato in Sicilia e 
che, partendo dalle popolazioni locali di 
zucca da inverno, patata dolce e konjac, 
punta a sviluppare sistemi innovativi per 
produzioni orticole di qualità ad elevato 
valore nutraceutico. 

Restando in termini di progettualità si 
colloca poi un lavoro a cura di Leonardo 
Costanza, Simone Pietro Garofalo e 
Alessandro Gaetano Vivaldi dell’Uni-
versità degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
Riprendendo i principi dell’agricoltura 
di precisione e analizzando tutti quei 
fattori che contribuiscono a garantire la 
sostenibilità economica delle produzioni, 
gli esperti offrono così una panoramica 
sulla tecnologia al servizio della proget-
tazione di un frutteto, che - mediante 
sensori, software e droni - permette una 
gestione agronomica sempre più re-
sponsabile ed efficiente.

In ultimo, con il contributo offerto da 
SIMONIT&SIRCH - VINE MASTER 
PRUNERS i riflettori si spostano sulla 
vite da vino e, in particolare, sulle ope-
razioni di potatura attraverso un’analisi 
che, partendo dalle operazioni chiave 
per raggiungere un corretto equilibrio 
vegeto-produttivo, evidenzia vantaggi 
e strategie utili a ottenere produzioni di 
qualità. 

Tanti temi, dunque, e molteplici spunti di 
riflessione. Non resta che mettersi co-
modi e riprendere con lo spirito giusto, 
quello firmato Fruit Journal.

Buona lettura
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Luogo: Sede centrale di Koppert Italia, Bussolengo (VR)
Data: 22 Maggio 2023
Foto di: Koppert Italia

Una larva di Chrysoperla carnea durante la predazione di afidi: è quanto immortalato in 
questo scatto. Le larve, molto voraci, sono infatti in grado di nutrirsi di numerose specie di 
afidi, ma anche di acari, tripidi, cocciniglie e altri piccoli insetti, proteggendo così naturalmente 
le colture. Soluzioni quindi ispirate dalla natura, essenza della lotta biologica di cui Koppert - 
prima azienda al mondo nel settore del biocontrollo - ha fatto il suo mantra dal 1967, quando 
ha iniziato a proporre l’uso di predatori e antagonisti naturali al posto di fitofarmaci di sintesi. 
Un uso che, però, richiede una certa attenzione al contesto in quanto si tratta di organismi vivi 
che vanno posizionati tenendo conto di parametri come condizioni ambientali, areale, tipo di 
azienda e pressione del parassita. Per queste ragioni un’attenta pianificazione e assistenza 
tecnica sono essenziali. Anche perché, con queste tecniche, oltre ai vantaggi sopra elencati, 
si può ottenere una riduzione delle problematiche nel tempo. Il ripristino della biodiversità 
nell’agro-ecosistema, infatti, permette di riportare l’agro-ecosistema stesso a un equilibrio 
naturale dove anche i fitofagi saranno controllati naturalmente dagli organismi utili spontanei.

Alleati naturali
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A cura di
Annalisa De Boni
Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti (DiSSPA) 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Sostegno e sostenibilità 
nella nuova Politica Agricola 
Comune

pagamenti diretti in relazione all’importo 
dei pagamenti ricevuti l’anno preceden-
te, con il limite massimo di cinquemila 
euro. Rispetto al precedente criterio di 
“agricoltore in attività”, il sostegno viene 
esteso a un maggior numero di aziende, 
soprattutto medio-piccole. 
In Italia i pagamenti del I Pilastro riguar-
dano 5 linee di intervento:
• sostegno di base al reddito per la 

sostenibilità (BISS) (48% del plafond 
complessivo);

• regimi per il clima, l’ambiente e il 
benessere degli animali (eco-schemi) 
(25%);

• sostegno accoppiato (15%);
• sostegno redistributivo 

complementare al reddito per la 
sostenibilità (CRISS) (10%);

• sostegno complementare al reddito 
per i giovani agricoltori (CISYF) (2%).

Il nuovo BISS, a partire dal 2023, verrà ri-
calcolato con un processo di convergen-
za interna che prevede la riduzione fino 
a un massimo di 2.000 euro di tutti i titoli 
di valore superiore a tale importo, senza 
tuttavia scendere al di sotto del valore 
medio nazionale e con una perdita mas-
sima del 30% (stop loss). La nuova PAC 
riduce il sostegno legato al pagamento 
base più il greening, ma consente alle 
aziende di dimensione inferiore a 50 
ettari di percepire un pagamento di 81,70 
euro/ha per una superficie massima 
ammissibile di 14 ettari, attraverso il 
CRISS, che trasferisce il sostegno dal-
le aziende di grandi dimensioni verso 
quelle più piccole, in modo da ridurre le 
differenze di  reddito agricolo per unità 
di lavoro tra le aziende e tra agricoltura 
e altri settori, molto più marcato nelle 
aziende medio-piccole. Per effetto della 
nuova distribuzione è prevedibile che le 
aziende di regioni che hanno in passato 
beneficiato di diritti all’aiuto superiori 
alla media nazionale (Lombardia, Vene-
to, Puglia e Calabria) vedranno ridurre 
il sostegno a favore di regioni meno 
sostenute (Sardegna, Abruzzo, Trentino 
Alto Adige). Analogamente i settori mag-
giormente finanziati in passato (tabacco, 
olivo, riso, latte e carne bovina e pomo-
doro da industria) potranno beneficiare 
di minori risorse, che saranno invece tra-
sferite ai settori ortofrutticolo, vitivinicolo 
e zootecnico estensivo.

Il primo gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova PAC, la Politica Agricola Comune che 
terrà banco in Europa fino al 2027. Tra norme e obiettivi da perseguire, scopriamo le 
principali novità relative alle attività degli agricoltori italiani e alla distribuzione dei fondi.

La nuova Politica Agricola Comune (PAC), in vigore dal primo gennaio 2023 a di-
cembre 2027, presenta elementi di forte novità e un approccio radicalmente diverso 
rispetto al passato, non solo per la rilevanza data alla salvaguardia di ambiente, 
biodiversità e benessere animale, in coerenza con il Green Deal europeo e con le 
strategie From Farm to Fork e Biodiversity, ma anche per cambiamenti sostanziali 
rivolti al ridimensionamento e alla redistribuzione del sostegno tra territori e orienta-
menti produttivi. Il Piano Strategico Nazionale per la PAC (PSP), approvato dopo una 
lunga contrattazione tra Stato Italiano, Regioni e Unione Europea (UE), racchiude le 
norme che regoleranno le attività degli agricoltori e la distribuzione dei fondi nel pe-
riodo 2023-27. Anche tale documento è fortemente innovativo, non solo per il nuovo 
approccio di progettazione partecipata (New Delivery Model), ma anche perché tra-
sferisce potere decisionale e responsabilità dalla UE agli Stati membri, che dovranno 
perseguire gli obiettivi definiti a livello comunitario. 
Per l’Italia il PSP approvato nel dicembre 2022 prevede tre obiettivi generali (OG):

• promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che 
garantisca la sicurezza alimentare; 

• rafforzare la protezione ambientale e l’azione per il clima contribuendo al 
raggiungimento degli obiettivi dell’UE per ambiente e clima;

• rafforzare il tessuto socio-economico delle zone rurali, rispondendo alle istanze 
sociali. 

I tre OG si dettagliano in 9 obiettivi specifici (OS) - che rispondono alle sfide am-
bientali, sociali ed economiche - e in un obiettivo trasversale in materia di conoscen-
za e innovazione.
Le risorse per la PAC 2023-27 sono pressoché invariate rispetto alla precedente: 
quasi 37 miliardi di euro in 5 anni, dei quali oltre 28 miliardi di finanziamento UE e 
circa 8,5 miliardi di cofinanziamento nazionale. Il budget complessivo si ripartisce in 
I Pilastro, che prevede i pagamenti diretti, con oltre 18 miliardi (49,5%), e II Pilastro, 
che comprende sviluppo rurale, con circa 16 miliardi (44,8%), e sostegno settoriale, 
con 2 miliardi (5,7%). Mentre per i pagamenti diretti e per il sostegno settoriale le 
norme di applicazione sono le stesse su tutto il territorio nazionale, per le misure di 
sviluppo rurale ogni regione stabilisce gli impegni da adottare e il budget da allocare 
a ciascuna attività. L’obiettivo specifico dei pagamenti diretti è integrare il reddito 
degli agricoltori stabilizzandolo rispetto alle fluttuazioni di mercato, migliorando la 
sostenibilità economica e la resilienza delle aziende agricole e garantendo efficienza 
ed equità nella distribuzione delle risorse. La nuova PAC individua i beneficiari dei 

La definizione dei requisiti per benefi-
ciare del BISS della nuova PAC potrà 
contribuire ulteriormente al migliora-
mento delle performance ambientali 
delle aziende agricole. La cosiddetta 
“architettura verde” della PAC, infatti, 
definisce sia i requisiti ambientali da 
soddisfare che una serie di misure vo-
lontarie articolate su entrambi i pilastri. 
Elemento di novità della nuova PAC è 
la “condizionalità rafforzata”, che inclu-
de il greening e non loso si configura 
maggiormente stringente relativamente 
a requisiti ambientali e del benessere 
animale, ma comprende ora la “condi-
zionalità sociale” relativa alle condizioni 
di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori 
agricoli e costituisce un vincolo per la 
corresponsione dei pagamenti, sia del I 
che del II pilastro. 

Al sostegno di base si aggiungono gli 
eco-schemi, che definiscono 5 tipologie 
di impegni relativi a:
• benessere animale e riduzione degli 

antibiotici; 
• inerbimento delle colture arboree;
• salvaguardia degli olivi di particolare 

valore paesaggistico;
• sistemi foraggeri estensivi;
• misure specifiche per gli impollinatori.

Gli eco-schemi definiscono le prati-
che da adottare al fine di conseguire 

“

”

Elemento di novità 
della nuova PAC è 
la “condizionalità 
rafforzata”, che 
include il greening 
e comprende ora 
la “condizionalità 
sociale” relativa 
alle condizioni di 
sicurezza, salute e 
tutela dei lavoratori 
agricoli e costituisce 
un vincolo per la 
corresponsione dei 
pagamenti, sia del I 
che del II pilastro.
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una maggiore sostenibilità climati-
co-ambientale, tutelare e valorizzare il 
patrimonio paesaggistico e culturale, 
salvaguardare e rinforzare la biodiversità 
e tutelare gli impollinatori; limitare l’uso 
di prodotti di sintesi; garantire un appro-
priato livello di sostanza organica e la 
fertilità dei suoli. Il sostegno accoppiato 
prevede aiuti specifici per l’erogazione 
di specifici contributi, per ettaro o per 
capo di bestiame, ed è destinato a pro-
duzioni ritenute strategiche per il settore 
agricolo dei singoli Paesi o che sono in 
sofferenza. È vincolato a specifici obbli-
ghi come l’utilizzo di sementi certificate, 
la partecipazione dell’azienda a contratti 
di filiera o l’adesione a sistemi di certifi-
cazione della qualità.
A completare gli interventi del I Pilastro, 
il CIS-YF al quale possono accedere gli 
agricoltori capo azienda, in possesso 
di ettari ammissibili e beneficiari di so-
stegno di base che abbiano non più di 
quarant’anni.

olivo

Relativamente alle misure del II Pilastro, 
la nuova PAC prevede otto aree di inter-
vento per lo sviluppo rurale: 
• impegni in materia di ambiente e di 

clima e altri impegni in materia di 
gestione; 

• vincoli naturali o altri vincoli territoriali 
specifici;

• svantaggi territoriali specifici derivanti 
da determinati requisiti obbligatori;

• investimenti, compresi gli investimenti 
nell’irrigazione;

• insediamento dei giovani agricoltori e 
l’avvio di imprese rurali;

• strumenti per la gestione del rischio; 
• cooperazione; 
• scambio di conoscenze e diffusione 

dell’informazione.
Tali interventi si integrano con l’approc-
cio alla condizionalità evidente nelle 
misure del I Pilastro enfatizzando ulte-
riormente l’attenzione alla dimensione 
ambientale e sociale della nuova politica 
europea. 

Fruit Journal

La cultura dell’acqua per 
l’olivicoltura di domani

L’olivicoltura italiana si estende su circa 
1,12 milioni di ettari di cui la maggior 
parte nell’Italia meridionale e insulare 
(dati ISTAT, 2022). I risultati del 7° Cen-
simento generale dell’Agricoltura (2021) 
hanno evidenziato per questo comparto 
un calo del 31,3% in 10 anni del numero 
di aziende olivicole con -11,5% di ettari 
coltivati.  
 
La maggior parte degli oliveti italiani 
è rappresentata da oliveti tradizionali 
condotti “in asciutto” senza il supporto 
di tecniche irrigue. Secondo il rapporto 
“International Olive Growing” pubblicato 
in Spagna (J. Vilar, 2018), in Italia l’olivi-
coltura irrigua riguarda solo il 19% degli 
ettari coltivati, fanalino di coda tra i primi 
cinque maggiori Paesi produttori. Al 
contrario, in Portogallo, Paese emergen-
te in campo olivicolo europeo, la percen-
tuale di ettari coltivati a olivo in irriguo si 
attesta al 70% (Tabella 1).  

Una delle grandi sfide dell’agricoltura di oggi è produrre di più e meglio con il 
minor impiego possibile di risorse. Tra queste rientra soprattutto l’acqua, che 
- sempre più preziosa - anche nelle aree di coltivazione dell’olivo richiede una 
crescente capacità di gestione e ottimizzazione d’uso.

A cura di
Andrea Pezzolla
Dottore Agronomo

 
I maggiori Paesi produttori in campo 
olivicolo si affacciano sul Mediterraneo e 
sono caratterizzati da estati calde e sic-
citose ma, a causa delle attuali anomalie 
climatiche, si stanno prolungando i pe-
riodi di aridità. Ciò sta creando diversi 
problemi alle colture con una riduzione 
dell’attività vegetativa, a scapito della 
quantità e della qualità produttiva. In 
sintesi stiamo perdendo una delle grandi 
sfide che l’olivicoltura oggi è chiamata 
ad affrontare: produrre di più e meglio 
con il minor impiego possibile di risorse. 
 
L’olivo (Olea europaea L.), pianta xe-
rofila01 adatta ad habitat aridi, riesce 
a estrarre acqua dal terreno anche a 
potenziali idrici molto bassi resistendo a 
lunghi periodi di siccità e sopravvivendo 
in zone con precipitazioni annuali di 
appena 150-200 mm. Predilige climi con 
bassa umidità atmosferica, temperature 
non rigide, elevata radiazione luminosa e 

Tab 1

Tabella 1
Panorama olivicolo
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terreni di medio impasto non soggetti ad 
asfissia radicale. La coltura dell’olivo è 
stata considerata da sempre una coltura 
con scarse esigenze idriche essendo in 
passato l’irrigazione riservata solo alla 
coltivazione di olive da mensa. Tuttavia, 
è noto che, perché le produzioni siano 
economicamente sostenibili, è necessa-
ria una maggiore disponibilità idrica sot-
toforma di precipitazioni o di irrigazione.

Perché irrigare? 
Pur essendo l’olivo una pianta che reagi-
sce molto bene agli stress idrici grazie a 
una serie di fattori intrinseci morfologici 
e fisiologici, è ormai dimostrato che la 
disponibilità idrica del terreno determi-
na nelle piante modificazioni della loro 
attività fisiologica con una influenza 
positiva sull’attività vegetativa, sul pro-
cesso produttivo, sullo sviluppo dei frutti 
e anche sulla qualità dell’olio (Gucci R., 
2012) (Tabella 2). 
 
In generale l’irrigazione migliora le pre-
stazioni degli oliveti sia tradizionali che 
moderni. Tuttavia, nel contesto si inseri-
scono anche gli effetti della stagionalità 
(entità annuale e distribuzione delle 
precipitazioni) e quelli della composi-
zione del terreno e della sua capacità di 

ritenzione idrica. In zone con climi molto 
aridi, durante le annate siccitose, infatti, 
la produzione di olive in irriguo rispet-
to a quella in asciutto può aumentare 
fino a cinque volte, mentre si stima un 
raddoppio della produzione in zone con 
clima simile a quello italiano. Per quanto 
riguarda la produzione di olio, invece, 
la quantità di olio da colture irrigue può 
risultare uguale o appena più elevata 
rispetto a quella della coltura non irri-
gata - condizione simile a quella che si 
verifica in aree con una piovosità annua 
di almeno 800 mm o in zone siccitose 
durante annate piovose. 
 
In particolare, l’irrigazione degli uliveti 
ad alta densità permette di ottenere un 
rapido sviluppo vegetativo nei primi anni 
d’impianto, l’anticipo della messa in pro-
duzione, l’aumento di resa e qualità del 
prodotto, nonché la riduzione dei proble-
mi di alternanza di produzione. 
 
La disponibilità di acqua influisce anche 
sulla qualità dell’olio: la composizio-
ne acidica02 ne risente poco o niente, 
mentre la componente biofenolica e i 
composti volatili risultano molto influen-
zati. Il contenuto fenolico e la sensazione 
di amaro e piccante ad esso correlati 

Tab 2

sono inversamente proporzionali alla disponibilità di acqua nella coltura. Il risultato 
si concretizza in oli meno piccanti e amari. Al contrario, l’irrigazione - ritardando la 
maturazione dei frutti - ha ripercussioni positive sul contenuto di composti volatili 
responsabili delle sensazioni di fruttato, erbaceo, sentore di mandorla, carciofo, frutti 
di bosco e pomodoro (B. Alfei et al. Olivicoltura, 2013). 

Quando irrigare? 
La gestione dell’irrigazione in termini di periodo irriguo, turni di irrigazione e volumi 
di acqua da somministrare deve essere effettuata tenendo presente che la sensibili-
tà dell’olivo alla carenza idrica nel suolo varia a seconda delle condizioni pedoclima-
tiche e delle fasi fenologiche. 
 
Il progetto LIFE15 – OLIVE 4 CLIMATE (2019), nell’ambito dei progetti Life dell’UE, ha 
individuato alcuni metodi gestionali sostenibili dell’olivo e, tra questi, ha suddiviso i 
fabbisogni irrigui degli oliveti sulla base delle precipitazioni medie annue.  
 
In zone con piovosità superiore a 700 mm/anno e con buona disponibilità idrica, 
l’irrigazione è utile in caso di annate con periodi particolarmente caldi e siccitosi 
durante la stagione vegetativa. Con piovosità compresa tra 500 e 700 mm/anno, 
anche per le colture in asciutto si possono ottenere buoni livelli di crescita e produ-
zione degli alberi; l’irrigazione però può determinare significativi miglioramenti nello 
sviluppo e nella fruttificazione delle piante. Con precipitazioni inferiori a 400-500 
mm/anno, invece, l’irrigazione diventa una pratica molto importante in grado di mi-
gliorare la crescita vegetativa e la produzione. 
 
Le fasi fenologiche cui porre maggiore attenzione per evitare condizioni di stress 
idrico sono la fioritura, l’allegagione, lo sviluppo del frutto fino all’indurimento del 

olivo
Fruit Journal

Tabella 2 
Effetti della pratica irrigua e suoi 

vantaggi in olivicoltura

01

Fig 01
Oliveto irrigato con microspruzzatori in 
agro di Andria (BT)
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tazioni intense. Un’irrigazione non cor-
retta può comportare una serie di effetti 
collaterali quali l’aumento dell’incidenza 
di malattie fungine e maggiori danni da 
mosca olearia, le cui diverse generazioni 
potrebbero essere favorite da un aumen-
to di umidità nell’oliveto. È noto infatti 
che la mosca predilige frutti di grandi 
dimensioni e con elevato tenore di umi-
dità per cui la causa del danno potrebbe 
essere indiretta e legata all’effetto dell’ir-
rigazione sulle dimensioni della drupa 
e alla diminuzione della concentrazione 
dei composti fenolici.  
 
Le modalità di somministrazione dell’ac-
qua rivestono fondamentale importanza 
ai fini del risultato produttivo, in quanto 
modificano la distribuzione delle radici 
nel terreno con notevoli conseguenze 
sulla disponibilità degli elementi nutritivi 
e sulle modalità di distribuzione dei fer-
tilizzanti. 
 
I metodi di irrigazione localizzata a 
basso volume irriguo stanno via via 
sostituendo i sistemi tradizionali e 
rappresentano oggi la tecnica più effi-
ciente dal punto di vista agronomico e 
più sostenibile economicamente. Con 
questi metodi l’acqua viene distribuita in 
piccole quantità, a bassa pressione e in 
un ristretto volume di suolo riducendo le 
perdite per evaporazione e percolazione 
e annullando quelle per ruscellamento, 
limitando anche lo sviluppo di erbe in-
festanti. 
I metodi di irrigazione localizzati com-
prendono quelli per aspersione (a piog-
gia) e quelli a goccia e utilizzano come 
dispositivi di erogazione dell’acqua vari 
tipi di sprinkler o di gocciolatori. 
 
La microaspersione con microspruzza-
tori (sprinkler) ha come principale bene-
ficio l’elevata distribuzione dell’acqua nel 
terreno, molto utile negli oliveti secolari. 
Per contro, tuttavia, favorisce lo sviluppo 
di infestanti e di infezioni fungine sulle 
superfici bagnate, con conseguente 
maggiore necessità di interventi fitosa-
nitari.  
L’irrigazione a goccia, nelle versioni tra-
dizionale e interrata, invece, è la tecnica 
ideale più utilizzata per gli oliveti a den-
sità medio elevata.  
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nocciolo e la maturazione  (Tabella 3). La carenza idrica in tarda estate o in autunno 
può influenzare anche le fasi fenologiche dell’anno successivo. 
 
È opportuno sospendere gli interventi irrigui almeno due settimane prima della rac-
colta, se effettuata con macchine scuotitrici, per ridurre i danni da scortecciamento 
a cui gli alberi con buona disponibilità idrica e in piena attività vegetativa sono par-
ticolarmente suscettibili. L’interruzione dell’irrigazione in preparazione alla raccolta, 
specialmente alla fine di una stagione molto calda, poi, è comunque consigliata per 
agevolare la raccolta dalla chioma. La riduzione degli apporti idrici, infatti, accelera 
la maturazione e riduce la forza di ritenzione dei frutti, aumentando la facilità di di-
stacco dalla pianta. 

Come irrigare? 
Per poter dare i risultati attesi l’irrigazione dell’oliveto deve essere correttamente 
gestita. Infatti, se l’olivo è molto resistente alla siccità, lo è assai poco a condizioni di 
eccesso e ristagno idrico, eccesso di umidità e asfissia radicale. Nella realizzazione 
di nuovi impianti, oggi più che in passato, risulta fondamentale effettuare un’adegua-
ta sistemazione idraulica del terreno per far fronte alle sempre più frequenti precipi-

Fig 02
Oliveto irrigato con ala 

gocciolante a terra in agro di 
Acquaviva delle Fonti (BA)

Metodi a goccia 
• Irrigazione a goccia a terra: di 

facile impianto e ad alta precisione 
di distribuzione, permette di 
apportare minimi volumi irrigui, 
ma può ostacolare le operazioni da 
eseguire lungo le file. Oltre a una 
elevata efficienza d’uso dell’acqua 
(pari al 90%), l’irrigazione localizzata 
ne consente una distribuzione più 
uniforme nel tempo con volumi per 
pianta piuttosto modesti (60-120 litri). 
L’irrigazione a goccia, inoltre, ben si 
presta alla fertirrigazione.

• Microaspersione con ala 
gocciolante sospesa: sebbene 
di semplice installazione, è molto 
sensibile alla ventosità, che può 
ridurre l’efficienza irrigua. L’impianto, 
poi, può ostacolare le operazioni di 
potatura e raccolta.

• Subirrigazione: presenta costi 
maggiori rispetto ai precedenti, 
ma ha una maggior efficienza. 
Costituita da tubazioni interrate e 
ali gocciolanti distribuite in base a 
forma di allevamento e caratteristiche 
pedoclimatiche, offre una serie di 
vantaggi rispetto all’irrigazione a 
goccia in superficie, soprattutto 
in ambienti a clima arido. Tuttavia 
necessita di manutenzione 
periodica per evitare l’otturazione 
dei gocciolatori.

Negli oliveti tradizionali, in 
assenza di impianto di irriga-
zione, è opportuno prevedere 
interventi di soccorso, quando 
necessari, mediante distribu-
zioni di acqua con cisterne 
in prossimità delle piante o 
lungo i filari.  
 
Per la gestione ottimale dell’o-
liveto in irriguo, è molto impor-
tante il supporto della tecnologia. 
Per fare un esempio, oggi è pos-
sibile disporre di centraline in grado 
di controllare l’erogazione dell’acqua in 
diversi appezzamenti, gestire i volumi e 
apportare fertilizzanti in soluzione. Oltre 
al sistema di distribuzione di acqua e 
fertilizzante, poi, è utile dotare l’impian-
to di sonde multilivello per il controllo 
dell’umidità e della salinità del terreno 

Tab 3

Tabella 3 
Effetti del deficit idrico nelle 

diverse fasi fenologiche

“

”

L’irrigazione degli 
uliveti ad alta densità 
permette di ottenere 
un rapido sviluppo 
vegetativo nei primi 
anni d’impianto, 
l’anticipo della 
messa in produzione, 
l’aumento di resa e 
qualità del prodotto, 
nonché la riduzione dei 
problemi di alternanza 
di produzione.
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che, collegate a stazioni meteo, permet-
tono di organizzare i turni irrigui sia in 
base alle reali esigenze dell’olivo, sia in 
relazione alle condizioni di umidità del 
terreno. In questo modo, anche grazie ai 
sistemi di supporto alle decisioni (DSS), 
è possibile distribuire adeguati volumi ir-
rigui riducendo le perdite per dilavamen-
to e mantenendo una ottimale umidità 
nel profilo di suolo ispezionato dall’appa-
rato radicale della coltura aiutando, nel 
complesso, l’impianto irriguo a raggiun-
gere alta efficienza e sostenibilità.  

“

”

Un’irrigazione 
non corretta può 
comportare una serie 
di effetti collaterali 
quali l’aumento 
dell’incidenza di 
malattie fungine e 
maggiori danni da 
mosca olearia, le cui 
diverse generazioni 
potrebbero essere 
favorite da un aumento 
di umidità nell’oliveto.

Quanto irrigare? 
Per il calcolo dei volumi irrigui da som-
ministrare è necessario conoscere i 
fabbisogni idrici della coltura che dipen-
dono prevalentemente dalla superficie 
fogliare e dalle condizioni ambientali e 
di coltivazione. L’età della pianta, l’esten-
sione e la densità dell’apparato radicale, 
la densità della chioma, lo stadio feno-
logico e il carico di frutti, così come le 
caratteristiche dell’oliveto (giacitura del 
terreno, latitudine, altitudine, densità di 
impianto, potatura, forma di allevamento 
e gestione del suolo) influiscono sul con-
sumo idrico.  
 
La quantità di acqua da restituire con 
l’irrigazione dipende dall’evapotraspi-
razione potenziale (ET0), direttamente 
relazionata alla posizione geografica 
dell’impianto e alle condizioni climati-
che. La procedura di calcolo utilizzata si 
basa sulla determinazione dell’evapotra-
spirazione effettiva (ETc) necessaria per 
mantenere l’oliveto in piena efficienza 
produttiva secondo la formula 

ETc = ET0 x kc x kr 

dove:
• ET0 esprime l’evaporazione potenzia-

le di una ipotetica coltura standard 
(prato di graminacee uniforme non in 
stress idrico) della zona dove si trova 
l’oliveto, determinata sulla base delle 
condizioni climatiche durante il perio-
do di osservazione; il metodo racco-
mandato per il calcolo dell’evapotra-
spirazione di riferimento ET0 è quello 
Penman-Monteith;

• kc è il coefficiente colturale peculiare 
dell’olivo nelle diverse fasi fenologiche 
e varia nel corso della stagione a se-
conda delle condizioni di coltivazione 
tra 0,5 e 0,7; esprime il rapporto tra 
l’evapotraspirazione massima dell’oli-
veto e ET0;

• kr indica il coefficiente di copertura del 
suolo da parte della chioma dell’olivo. 
È pari a 1 quando la proiezione della 
chioma dell’albero, alle ore 12, è su-
periore al 50% della superficie totale 
dell’oliveto; ha valori inferiori all’au-
mento del sesto d’impianto e dello 
sviluppo della chioma. Se la copertura 
di suolo è inferiore al 50% della super-
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ficie totale dell’oliveto e se si conosce 
il sesto d’impianto e il diametro della 
chioma, si ricorre alla seguente for-
mula: 

kr = (π / 2AB) x D2

D = diametro chioma (m)  
A= distanza sulla fila (m) 
B= distanza tra le file (m)

 
Tendenze innovative
nell’irrigazione dell’olivo
Una delle grandi sfide dell’agricoltura 
è attualmente produrre di più e meglio 
con il minor impiego possibile di risorse. 
Considerato che i consumi idrici dell’a-
gricoltura sono elevati e che il problema 
della scarsità di acqua nelle aree di 
coltivazione dell’olivo è particolarmente 
sentito, è evidente la necessità di otti-
mizzare l’utilizzo della risorsa “acqua”, 
tra le più scarse e meno disponibili sul 
pianeta. Data la sua scarsità, infatti, non 
è difficile prevedere aumenti del costo 
dell’acqua e l’attuazione di misure restrit-
tive che ne limitano l’utilizzo.  
Per far fronte a queste situazioni, dun-
que, gli olivicoltori del futuro potrebbero 
vedersi costretti a ricorrere a strategie 
di irrigazione in deficit controllato e a 
utilizzare dispositivi di monitoraggio dei 
consumi idrici per dosare l’acqua con 
sempre maggiore precisione. 
 
Già oggi, la tendenza è irrigare in deficit 
non soddisfacendo completamente il 
fabbisogno idrico della pianta, ma resti-
tuendo volumi inferiori a quelli necessari 
per raggiungere la massima produttività 
(100% del volume di acqua evapotraspi-
rata). Questo modo di irrigare prende 
origine dal fatto che l’olivo si adatta 
bene a condizioni di disponibilità idrica 
ridotta. Vantaggio principale, dunque, è 
la possibilità di ridurre i consumi idrici 
(riduzione del 60% del fabbisogno to-
tale) mantenendo la produzione a livelli 
comparabili con quelli di piante irrigate 
non in deficit e producendo persino oli 
di qualità superiore. Studi sperimentali 
(Hermoso J.F. et al, 2017) hanno dimo-
strato che sia in impianti intensivi, sia in 
impianti superintensivi, il deficit idrico 
controllato, con una riduzione dei vo-
lumi irrigui pari al 60% del fabbisogno 
idrico della coltura dalla fase fenologica 

di indurimento del nocciolo fino a metà 
settembre, determina un risparmio dei 
volumi di acqua distribuiti senza causare 
una riduzione significativa della produ-
zione di olive, del rendimento industriale 
e della resa in olio per ettaro. 
In generale, gli interventi irrigui - quando 
effettivamente necessari - vanno con-
centrati a fine primavera-inizio estate e a 
fine estate-inizio autunno, quando l’olivo 
è impegnato in attività a forte consumo 
idrico come la fioritura, l’allegagione, la 
crescita dei frutti e la sintesi dell’olio. A 
2-3 settimane dalla raccolta, invece, è 
consigliato interrompere le irrigazioni 
per evitare una eccessiva idratazione 
delle olive che rende difficoltosa l’estra-
zione dell’olio. 

L’irrigazione fornita in modo controllato 
non solo favorisce, stabilizza e migliora 
la risposta produttiva dell’oliveto, ma mi-
gliora anche la qualità dell’olio. Il tecnico 
di campo, quindi, insieme all’agricoltore 
e grazie all’utilizzo di DSS e di tecnolo-
gie proprie dell’agricoltura 4.0, dispone 
degli strumenti necessari per prendere 
decisioni in tempo reale e adatte al 
singolo oliveto. Non ultimo, l’irrigazione 
rappresenta uno strumento capace di 
trasformare il territorio e di demargina-
lizzare l’olivicoltura impedendo il degra-
do del paesaggio, delle risorse naturali e 
dell’ambiente.
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Fig 04
Oliveto irrigato con il metodo della 

subirrigazione in agro di Andria (BT)

Fig 04
Oliveto irrigato con ala gocciolante 
sospesa in agro di Barletta (BT)

Glossario
01. Pianta xerofila: pianta che, grazie 
a sue caratteristiche morfologiche e 
biologiche, si adatta bene alla carenza di 
acqua.

02. Composizione acidica: composizione 
in acidi grassi nell’olio di oliva.

04
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L’autunno è alle porte! 
aiuta a reintegrare la sostanza organica 
nei frutteti e nei vigneti di qualità

La frutticoltura e la viticoltura di qualità 
si sta sempre più orientando verso la 
scelta di fertilizzanti organici, in modo 
da preservare la fertilità del terreno, 
e ridurre l’impatto ambientale dei 
fertilizzanti di sintesi. 
La sostanza organica è un buffer del 
terreno che svolge un ruolo rilevante 
nel mantenimento della fertilità 
fisica (formazione di macro e micro 
aggregati), chimica (scambio di 
nutrienti) e microbiologica del suolo 
(microbioma del terreno). Nelle zone 
a clima mediterraneo la sostanza 
organica del terreno è soggetta a 
fenomeni di mineralizzazione molto 
spinti, specialmente nel sud Italia. Per 
garantire il mantenimento della delle 
caratteristiche fisiche, chimiche e 
microbiologiche del suolo, la sostanza 
organica deve essere apportata 
annualmente con letame maturo 
o meglio con concime organico 
contenente almeno il 30% di Carbonio 
in forma organica sul secco. BIOMA Life 
è il nuovo concime organico prodotto 
da Agricola Internazionale composto da 
letame bovino ed equino più compost 
verde.  La sostanza organica presente 
nel BIOMA Life è stabilizzata con 
umidità inferiore al 10%, quindi esente 
da semi di infestanti e patogeni vegetali, 
il tutto con un titolo di azoto organico 
del 2.5% sul secco.
La componente Life del BIOMA è 
rappresentata da una serie di funghi e 
batteri che interagiscono e migliorano il 
microbioma del terreno. Micorrizze del 
genere Glomus spp., Bacillus subtilis e 
il Trichoderma asperellum, formano la 
componente Life.

Comunicato a cura di
Agricola Internazionale

Le micorrize sono un genere di funghi 
endofitici che instaurano una simbiosi 
colonizzando l’apparato radicale delle 
piante ospiti, creando un network 
di strutture fungine chiamate ife in 
grado di esplorare un volume di terreno 
maggiore rispetto al solo apparato 
radicale, migliorando così l’accesso 
ai nutrienti per la pianta. Inoltre, le 
micorrize contribuiscono direttamente 
al miglioramento della struttura del 
suolo migliorando la formazione degli 
aggregati.

Il bacillus è un batterio endofitico 
promotore della crescita delle piante, 
in grado di svolgere diverse funzioni 
dal punto di vista nutrizionale e di 
competizione nei confronti di batteri 
antagonisti che possono limitare 
l’accrescimento delle piante. I bacillus 
hanno la capacità di fissare l’azoto 
e di produrre siderofori, composti a 
basso peso molecolare che possono 
inibire lo sviluppo di batteri antagonisti 
dell’accrescimento delle piante. Inoltre, 
i siderofori rendono disponibili per la 
pianta potassio e ferro immobilizzati nel 
terreno.

Il trichoderma è un fungo capace di 
instaurare un’interazione simbiotica a 
livello radicale con numerose specie 
vegetali. Questi funghi benefici 
incentivano la solubilizzazione del 
fosforo e di microelementi (come: 
Fe, Mg, Mn, Zn) dalla fase solida del 
terreno attraverso meccanismi chimici 
di acidificazione, chelazione e riduzione, 
che portano una maggiore disponibilità 
di nutrienti per la pianta. 

BIOMA Life può essere impiegato nei 
frutteti e nei vigneti dall’autunno fino 
alla primavera. Le dosi raccomandate 
per ettaro variano da 7 a 12 quintali per 
ettaro, in funzione della specie coltivata 
e dal tipo di terreno che si intende 
concimare.

Vuoi avere maggiori dettagli sul 
prodotto?  

Segui la nostra web newsletter o sui 
social, oppure contattaci su 

info@agricolainternazionale.it  
Tel: 050598703  
www.agricolainternazionale.it
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Xylella fastidiosa in Puglia: 
vietato abbassare la guardia

A distanza di dieci anni dalla prima 
segnalazione di disseccamento rapido, 
che già nel 2013 interessava circa 8.000 
ettari del comprensorio della cittadina 
salentina di Gallipoli (LE), il batterio ha 
conquistato un territorio 100 volte più 
grande, circa il 40% dell’intera Puglia. 
Alle province di Lecce e Brindisi si sono 
aggiunte metà della Provincia di Taranto 
e sei comuni del Barese: Locorotondo, 
Monopoli, Polignano, Alberobello, Ca-
stellana Grotte e Putignano. Nei primi 
7-8 anni dal primo rinvenimento si è 
assistito a un’avanzata galoppante, che 
ha compromesso irreversibilmente la so-
pravvivenza di oltre 10 milioni di alberi di 
olivo, oltre 2 milioni dei quali, a leggere 
i dati dello stato di attuazione del Piano 
straordinario per la rigenerazione olivi-
cola della Puglia adottato con Decreto 
interministeriale n. 2484 del 6 marzo 
2020, già estirpati volontariamente dai 
proprietari (a fronte di circa 15 mila olivi 
estirpati in un decennio a seguito di or-
dinanze di estirpazione obbligatoria del 
Servizio Fitosanitario). Il patosistema pu-
gliese, determinato dalla combinazione 
ceppo batterico-varietà di olivo-insetto 
vettore-condizioni climatiche, è apparso 
sin da subito uno dei più aggressivi mai 
associati a Xylella nel mondo. L’elevata 
virulenza/aggressività del ceppo, som-

A ormai dieci anni dalla prima segnalazione di Xylella fastidiosa in Puglia, l’impatto 
dell’epidemia pare essersi apparentemente mitigato. Se si guarda all’olivicoltura da 
reddito, però, questa ripresa non sembra assolutamente sufficiente a restituire al 
settore la competitività economica persa in questi anni e la strada, per quanto ora 
selciata, è ancora lunga.

A cura di
Donato Boscia
Dirigente Istituto per la Protezione 
Sostenibile delle Piante (IPSP) - CNR

mata alla elevata e inaspettata suscet-
tibilità delle varietà autoctone di olivo, 
in un agro-ecosistema caratterizzato da 
abbondanti popolazioni dell’insetto vet-
tore che stazionano su olivo per lunga 
parte del loro ciclo biologico, ha porta-
to a uno scenario epidemico di livello 
apocalittico (Figura 1). L’aver preso atto 
dell’impossibilità di eradicare il batterio 
ha indotto, sin dal 2015, la Commissione 
Europea a optare per una strategia di 
contenimento piuttosto che di eradi-
cazione, con l’obiettivo di rallentare o 
bloccare del tutto l’ulteriore avanzata del 
batterio. Per tale ragione ancora oggi 
proseguono le attività di monitoraggio 
in corrispondenza del fronte di avanza-
mento, ossia la fascia di contenimento, 
la zona cuscinetto e l’adiacente zona in-
denne. Sul “cruscotto” del portale istitu-
zionale “emergenzaxylella.it” è possibile 
consultare i dati aggiornati della cam-
pagna di monitoraggio in corso che, al 
12 giugno 2023, era a un passo dal 90% 
della superficie interessata dal piano di 
sorveglianza con ben 250 mila piante 
analizzate, di cui 320 risultate positive - 
poco più del doppio di quelle intercetta-
te nello stesso territorio durante la cam-
pagna precedente, 2021-2022. Il dato, 
che a prima vista può apparire negativo, 
è in realtà confortante se lo si confronta 

con gli incrementi anno su anno dei 
monitoraggi precedenti, quando il nu-
mero dei positivi nelle aree monitorate 
si moltiplicava di almeno 4-5 volte di 
anno in anno. È evidente che da 2-3 anni 
siamo in presenza di un rallentamento 
significativo, come peraltro confermato 
dal sostanziale immobilismo, salvo mo-
desti avanzamenti in corrispondenza del 
versante adriatico, della demarcazione 
della zona infetta. È un po’ come essere 
passati da un’invasione a una guerra di 
posizione.

Se ai dati del monitoraggio si aggiun-
gono le osservazioni e i dati raccolti da 
tecnici e ricercatori sul territorio infetto, 
si osserva un rallentamento non solo 
dell’ulteriore avanzata a nord, ma anche 
della progressione dei focolai nei terri-
tori dove il batterio è ancora a macchia 
di leopardo, nonché della progressione 
della malattia sulle piante già infette. 
Una situazione che merita sicuramente 
di essere monitorata e su cui l’Istituto 
per la Protezione Sostenibile delle Piante 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ha avviato specifiche indagini per com-
prenderne le cause. 

La prima ipotesi al vaglio dei ricercatori, 
sulla falsariga di quanto avvenuto con 
il Covid-19, è la verifica di eventuali 
mutazioni geniche occorse nella popo-
lazione batterica, che ne possano aver 
determinato una minore aggressività. I 
primi dati generati dal sequenziamento 
di colonie batteriche di alcuni isolamenti 
recenti, seppur non sufficienti in termini 
di rappresentatività, al momento sem-
brano escludere questa ipotesi perché 
non hanno evidenziato l’insorgenza di 
significativi eventi di mutazione. È inve-
ce il mutamento delle diverse condizioni 
epidemiologiche a destare maggiore 
interesse scientifico. Una situazione che, 
a sentire i nostri colleghi americani, non 
deve sorprendere. È infatti noto come 
in California, dove la sottospecie “fasti-
diosa” di questo batterio causa la fami-
gerata malattia di Pierce della vite, al 
modificarsi del quadro epidemiologico, 
fortemente dipendente dall’evoluzione 
della popolazione degli insetti vettori, si 
verificano periodi di attenuazione della 
batteriosi per il verificarsi di condizioni 
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Fig 01
Oliveto di Ogliarola salentina devastato 
da infezioni di X. fastidiosa

epidemiologiche meno favorevoli al 
batterio, seguite però da alcune annate 
di recrudescenza che suggeriscono 
prudenza, evitando illusorie conclusioni 
ottimistiche che potrebbero far pericolo-
samente abbassare la guardia. L’effetto 
distruttivo delle infezioni sulla maggior 
parte delle varietà di olivo, principale 
specie arborea della Puglia e del Sa-
lento in particolare, accompagnato dal 
divieto di impianto di olivi suscettibili, ha 
inevitabilmente determinato una minore 
disponibilità di “chiome” di olivo con 
elevata carica batterica, rifugio ideale nei 
mesi estivi per gli adulti di sputacchina 
che, nutrendosi su queste, si “caricavano 
di cellule del batterio”. La forte riduzione 
della vegetazione avvenuta per le due 
varietà prevalenti in Salento, Ogliarola 
salentina e Cellina di Nardò (Figura 2), 
ha fatto sì che questi insetti trovassero 
riparo e nutrizione su olivi “resistenti”  e 
con poco batterio, quali Leccino e FS-17, 
o su altre essenze della macchia me-
diterranea, quali lentisco e altri arbusti, 
immuni o meno suscettibili al batterio 
rispetto all’olivo, su cui le probabilità 
di divenire insetti infetti e portatori del 
batterio sono notevolmente ridotte. Tutto 
ciò porta a una riduzione della pressione 
di inoculo sulle piante e a una riduzione 
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degli eventi di re-infezione sulle piante malate, che nell’insieme riducono con molta 
probabilità la progressione della severità dei sintomi. 

In questi anni sono stati compiuti progressi significativi nella mitigazione dell’impat-
to dell’epidemia pugliese, soprattutto sul versante del contenimento della popola-
zione dell’insetto vettore, elemento cruciale nell’epidemiologia di questo batterio, 
da cui dipende sia la velocità della diffusione spaziale che la progressione dei sinto-
mi nelle piante già infette, condizionata quest’ultima dall’intensità e dalla frequenza 
delle “superinfezioni”, ossia delle reinoculazioni successive all’infezione primaria. La 
migliorata conoscenza del ciclo della sputacchina e le sperimentazioni effettuate in 
Salento negli anni scorsi hanno permesso la messa a punto di linee guida, adotta-
te dal Servizio Fitosanitario Regionale della Puglia, mirate a ridurre la popolazione 
del vettore. In particolare, è stata verificata l’efficacia delle lavorazioni del terreno 
durante la fase di sviluppo degli stadi giovanili del vettore (marzo-aprile), capaci di 
abbattere le ninfe anche del 90%; è stato inoltre verificato sperimentalmente come 
la sostituzione delle varietà altamente suscettibili, cioè ad alta carica batterica, con 
le varietà resistenti, con carica batterica quindi molto più bassa, faccia crollare l’effi-
cienza di acquisizione e di trasmissione dei vettori. Il ricorso integrato a queste due 
pratiche porta a una riduzione sia della popolazione di sputacchina, sia della per-
centuale di infezione della stessa, con conseguente rallentamento della diffusione a 
distanza e del decorso dei disseccamenti delle piante già infette. Com’è noto, le au-
torità fitosanitarie hanno fatto proprie queste indicazioni autorizzando in zona infetta 
esclusivamente l’impianto di varietà resistenti (Figura 3), promuovendo il sovrainne-
sto delle varietà suscettibili con quelle resistenti e raccomandando o obbligando, a 
seconda delle zone, le operazioni di lotta al vettore sia con lavorazioni meccaniche 
sia con mezzi chimici. Se poi a tutto ciò si associa la forte riduzione della vegetazio-
ne altamente suscettibile, operata naturalmente dall’azione distruttiva del batterio o 

dai proprietari con l’estirpazione volon-
taria di alberi compromessi (Figura 4), 
il risultato è quel che si sta osservando: 
il serbatoio d’inoculo e la pressione dei 
vettori infetti si sono ridotti rispetto ad 
anni addietro, con una conseguente ap-
parente mitigazione dell’impatto dell’e-
pidemia in termini sia di velocità di diffu-
sione sia di decorso della sintomatologia 
sulle piante infette.

A tutto ciò poi va aggiunta la migliora-
ta organizzazione e più tempestiva 
applicazione del programma di mo-
nitoraggio e contenimento del piano 
d’azione della Regione Puglia. In questo 
contesto di attenuato impatto del bat-
terio, non sorprende che le cosiddette 
“buone pratiche agronomiche” (ossia 
tutte le pratiche colturali che favoriscono 
lo sviluppo delle piante: controllo delle 
malerbe, irrigazione, concimazioni, pota-
ture periodiche ed equilibrate, controllo 
dei vettori) tornino ad avere un effetto 
positivo sulle piante.

Probabilmente, è per tutte queste ragio-
ni che da almeno un paio d’anni si sta 
osservando un significativo rallentamen-
to sia della diffusione dell’epidemia, che 
dello sviluppo dei sintomi nelle piante 
infette. Ciò sta consentendo, in alcune 
zone, una parziale ripresa della vegeta-
zione delle piante, migliore in Cellina di 
Nardò piuttosto che in Ogliarola salenti-
na e comunque in piante anche adulte, 
ma non plurisecolari (Figura 5). Si tratta 
di un fenomeno che merita di essere se-
guito con interesse perché fa intravedere 
la possibilità di mantenere in vita olivi di 
affezione o di valore paesaggistico. L’oli-
vicoltura da reddito, però, è un’altra cosa 
e questa ripresa non sembra assoluta-
mente sufficiente a restituire al settore la 
competitività economica persa. 

Dall’osservazione di numerosi oliveti in 
aree diverse del Salento emerge che 
questi fenomeni di miglioramento dello 
stato vegetativo risultano indipendenti 
dall’impiego di diversi prodotti, essen-
zialmente fertilizzanti, propagandati 
come curativi*, in quanto sono da attri-
buire all’azione integrata delle “buone 
pratiche agronomiche” e delle mutate 
condizioni epidemiologiche. Stiamo 

seguendo diversi casi di oliveti presenti 
in zona disastrata in cui una gestione 
agronomica razionale, che prevede an-
che l’impiego di fertilizzanti, sebbene 
diversi da quelli più notoriamente pro-
pagandati come soluzioni al problema, 
sta portando a fenomeni di ripresa dello 
sviluppo vegetativo, meritevole di essere 
monitorato. 

Quello che ne vien fuori è dunque un 
nuovo quadro che lascia filtrare qualche 
spiraglio di ottimismo, ma che - al tempo 
stesso - presenta anche alcune insidie, 
sia per il rischio che un illusorio cessa-
to allarme faccia abbassare la guardia 
rispetto alla necessità di continuare a 
perseguire le azioni di contenimento 
dell’epidemia, favorendone una nuova 
impennata, sia per il rischio di attribuire 
al formulato di turno il merito di una 
apparente ripresa con quel che ne con-
seguirebbe in termini di potenziali spe-
culazioni commerciali. In ogni caso, se 
questa ipotesi venisse confermata, oltre 
a evitare il “liberi tutti” e abbassare la 
guardia, dovremmo comunque aspettar-
ci un andamento ondulatorio con recru-
descenza dei disseccamenti a seguire 
di incrementi di vegetazione/vettore ad 
alta carica batterica.

02

Fig 02
Quel che resta di alberi secolari di 

Ogliarola salentina (a destra nella foto) 
confrontati con alberi della varietà 

resistente Leccino (sinistra)

“

”

ll patosistema 
pugliese, determinato 
dalla combinazione 
ceppo batterico-
varietà di olivo-insetto 
vettore-condizioni 
climatiche, è apparso 
sin da subito uno dei 
più aggressivi mai 
associati a Xylella nel 
mondo.

03

Fig 03
Giovane impianto di FS-17 in agro di 
Ugento (LE)



aziende

Una sola batteria per i tuoi 
attrezzi elettrici? È possibile, 
con Campagnola
Comunicato a cura di
Campagnola

04

05
Fig 04

Residui dell’espianto di un oliveto 
di Ogliarola salentina destinato a 
reimpianto con varietà resistenti

Fig 05
Fenomeni di ricrescita in un oliveto di 

Cellina di Nardò pesantemente infettato 
da X. fastidiosa
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* A proposito di trattamenti “curativi” vale 
ricordare che tuttora non è disponibile 
alcuna “cura”, almeno se intesa come 
strumento capace di “risanare” una pian-
ta infetta, come peraltro confermato dalla 
inesistenza di prodotti registrati come 
curativi nella Banca dati dei prodotti fito-
sanitari del Ministero della Salute, dove 
- a differenza di diversi prodotti registrati 
per la lotta all’insetto vettore - non è pre-
sente alcun prodotto (battericida e non) 
registrato per la lotta a Xylella fastidiosa. 
Evidentemente, nonostante i vantaggi 
economici che deriverebbero dalla regi-
strazione di un prodotto curativo contro 
Xylella fastidiosa, nessuno dei produttori 
dei formulati propagandati per la lotta 
a questo batterio ritiene che ci siano le 
condizioni minime per poterli registrare 
come prodotti fitosanitari. Oltretutto la 
stessa EFSA, chiamata già in due oc-
casioni, nel 2016 e nel 2019, a valutare 
l’efficacia di protocolli candidati alla cura 

del batterio, si è espressa in questa dire-
zione: “Non esiste ancora un modo co-
nosciuto per eliminare il batterio da una 
pianta malata in reali condizioni di cam-
po. In esperimenti recenti è stata valutata 
l’efficacia di misure di controllo chimico e 

biologico e i risultati mostrano che esse 
possono ridurre temporaneamente la 
gravità della malattia in alcune situazioni, 
ma non vi sono prove che possano elimi-
nare X. fastidiosa in condizioni di campo 
per lungo periodo”.

L’investimento sulle fonti di alimenta-
zione elettrica è oggi un imperativo, 
anche nel settore primario. Sono proprio 
i principali produttori di attrezzi per la 
raccolta e la potatura agevolata, come 
Campagnola, a dedicare 
risorse costanti per il perfe-
zionamento delle proposte 
elettriche alimentate da bat-
terie agli ioni di litio.  
Tra le soluzioni della storica 
azienda emiliana ci sono 
interessanti alternative 
azionate da potenti batterie 
plug-in intercambiabili, 
che rendono gli attrezzi elet-
trici maneggevoli e pratici, 
senza scendere a compro-
messi in termini di presta-
zioni e autonomia di lavoro. 
In particolare, Campagnola 
ha deciso di puntare sulla 
convenienza e sulla prati-
cità delle sue attrezzature, 
progettando una linea di 
attrezzi complementari e 
alimentabili attraverso la 
stessa batteria, dotata di 
un voltaggio nominale di 
14,4 V (16,8 V MAX) e una 
capacità di 2,5 Ah. 

Si tratta in particolare della forbice 
STARK M, della legatrice NEXI e del po-
tatore elettrico a catena T-CAT M.  Ideale 
per tagliare rami fino a 32 mm di diame-
tro con precisione e senza sbavature, 
STARK M è perfetta per la viticoltura, 
l’olivicoltura e la potatura degli alberi da 
frutto. Alimentata dalla batteria plug-in 
intercambiabile, ha un’autonomia di la-
voro di circa 2-3 ore.

Il potatore a catena T-CAT M è sta-
to pensato, invece, dal reparto R&D 
dell’azienda per essere l’alleato numero 
uno nelle fasi di finitura su rami dal 
diametro massimo di 8 cm. Le sue pre-

stazioni efficienti sono garantite da un 
motore brushless e da una catena che 
raggiunge la velocità massima di 7,5 m/
sec.. Grazie alla batteria intercambiabile 
può effettuare fino a 90 tagli su rami dal 
diametro massimo di 6 cm, ma consente 
anche all’operatore di passare rapida-
mente dal taglio con la forbice STARK 
M all’uso del potatore, semplicemente 
sostituendo la batteria plug-in.

 
Per i lavori in vigneto, ma non solo, la 
legatrice NEXI è l’attrezzo indispensabile 
per completare un’attrezzatura con-
veniente e sostenibile. Sempre parte 
della GREEN Line Campagnola, le sue 

caratteristiche tecniche le 
consentono un’ampia ver-
satilità d’uso, ma anche una 
leggerezza e una praticità 
essenziali per gli utilizzatori 
impegnati nelle operazioni 
stagionali di legatura. 

I tre attrezzi possono essere 
acquistati presso i rivendi-
tori Campagnola distribuiti 
capillarmente in tutta Italia 
e all’estero, vengono forniti 
sia singolarmente, sia in 
kit con anche le batterie al 
litio, i caricabatterie, un kit 
attrezzi ed eventuali valiget-
te per il trasporto, fondine o 
bobine di filo.
L’intercambiabilità della 
batteria plug-in consente 
di acquistare solamen-
te un attrezzo in kit e di 
completare il set con gli 
attrezzi singoli, per un no-
tevole risparmio economico 
e un’ottimizzazione efficace 

della produttività. Un’idea decisamente 
lungimirante per gli utilizzatori semi pro-
fessionali del brand. 
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umidità. Per la prevenzione è molto im-
portante favorire l’aerazione, controllare 
la bagnatura, evitare l’irrigazione per 
aspersione, ridurre la densità di impian-
to, distruggere i residui di vegetazione 
infetta e utilizzare prodotti specifici. 

Particolarmente aggressivo risulta Scle-
rotinia sclerotiorum - responsabile del 
marciume da Sclerotinia o marciume 
bianco - un ascomicete fortemente po-
lifago che interessa moltissime specie 
e quasi tutte le brassicacee. Il ciclo del 
patogeno inizia con gli sclerozi (organi 
di conservazione) che possono so-
pravvivere nel terreno fino a 5 anni. In 
condizioni favorevoli (15-28 °C e umidità 
relativa elevata), gli sclerozi producono il 
micelio o l’apotecio contenente gli aschi 
con le ascospore. Queste infettano le 
piante dove, formandosi la tipica muffa 
cotonosa, si formeranno nuovi sclerozi. 
In particolare, su cavolfiore, il fungo può 
causare il marciume dell’infiorescenza, 
mentre il marciume degli steli su torzella 
(figura 2). La diffusione avviene trami-
te il trasporto di suolo, più raramente 
attraverso la contaminazione del seme 
o con l’acqua di irrigazione. Data la pe-
ricolosità del patogeno, è consigliabile 
applicare tecniche di prevenzione e con-
tenimento quali uso di seme conciato, ri-
duzione della densità di impianto, pulizia 
degli attrezzi e delle macchine agricole 

per impedire la diffusione, uso 
della pacciamatura, rotazioni 

di almeno 4 anni con pian-
te non ospiti (es. orzo, 

grano), utilizzo di pro-
dotti specifici. Per 

la coltivazione in 
serra, poi, si può 
ricorrere anche 
alla solarizzazio-
ne del suolo.

L’ernia del ca-
volo è causata 
dal fungo terrico-

lo Plasmodiophora 
brassicae, che in-

fetta moltissime cru-
cifere e rappresenta un 

problema costante per le 

coltivazioni. L’insorgenza della malattia 
è favorita da temperature del terreno 
piuttosto elevate (tra 10 e 30 °C), elevata 
umidità, pH del terreno leggermente 
acido e abbondanza di potassio. Il fungo 
produce spore in grado di restare vitali 
nel terreno anche per più di 10 anni. Le 
piante infette tendono a ingiallire e ad 
avvizzire durante le ore più calde del 
giorno. Sulle radici è possibile osservare 
escrescenze nodose e biancastre simili a 
masse tumorali. Per prevenire la malattia 
è possibile ricorrere a diverse tecniche: 
correzione dell’acidità del terreno con 
l’uso di calcitazioni, ampie rotazioni col-
turali (4-6 anni), utilizzo di varietà resi-
stenti e controllo di ristagni idrici.

Anche l’alternariosi è una malattia 
delle crucifere molto rilevante dal punto 
di vista economico e diffusa in tutto il 
mondo. L’agente eziologico è Alternaria 
brassicicola, un fungo in grado di infet-
tare le piante (soprattutto cavolo, cavol-
fiore e ravanello) durante tutti gli stadi di 
sviluppo. Il clima caldo-umido favorisce 
lo sviluppo della malattia e il fungo si 
conserva sul seme e sui residui delle 
piante infette sotto forma di micelio, che 
può mantenersi vitale fino a 6-7 anni. Il 
seme si contamina, in genere, durante 
le operazioni di sfalcio e/o trebbiatura e 

Fig 01
Tipica muffa biancastra sulla pagina 
inferiore di foglie di rucola causata 
da infezione di Hyaloperonospora 
parasitica.

Fig 02
Tipici sintomi (muffa bianca e sclerozi) 
di infezione da Sclerotinia sclerotiorum 
su torzella.

Avversità delle brassicacee: 
come gestirle

La famiglia delle Brassicaceae - note an-
che come crucifere, dalla forma del fiore 
a 4 petali che ricorda una croce - com-
prende circa 3.700 specie diffuse in tutti 
i continenti e in tutte le diverse zone cli-
matiche, sebbene siano particolarmente 
presenti nei climi temperati dell’emisfero 
boreale, come il bacino del Mediterra-
neo, dove sono rappresentate da circa 
260 generi. La maggior parte delle bras-
sicacee è costituita da piante annuali 
o biennali, molte delle quali sono im-
portanti dal punto di vista economico e 
alimentare. In questa famiglia, infatti, tro-
viamo colza, rapa, ravanello, ravizzone, 
rucola, senape e soprattutto cavoli. Le 
più comuni crucifere mangiate dall’uomo 
appartengono a un’unica specie, Brassi-
ca oleracea L., di cui si possono mangia-
re le foglie (es. cavolo cappuccio, cavolo 
verza, cavolo nero, cavoletti di Bruxelles) 
o le infiorescenze immature (es. broccoli, 
cime di rapa, cavolfiore). Le crucifere 
sono ricche di carotenoidi e flavonoidi 
(sostanze con forte azione antiossidan-
te), fibra alimentare, vitamine (A, B1, B2, 
B3, B9, C, K) e minerali (calcio, ferro, fo-
sforo e potassio). Le più coltivate in Italia 
sono cavoli, ravanello e rucola.

Le malattie che interessano le bras-

Salutari, ricche di proprietà e sempre più apprezzate, le brassicacee o crucifere sono 
diffuse in tutto il mondo. Tuttavia le malattie che interessano queste colture sono 
numerose e conoscerle, insieme a una corretta gestione agronomica, può fare la 
differenza per prevenirle e contenerle. 

A cura di
Raffaele Carrieri
Dottore di ricerca in Agrobiologia e 
Agrochimica

sicacee sono numerose, soprattutto 
quelle causate dai funghi. Tra i patogeni 
fungini principali c’è Hyaloperonospo-
ra parasitica, agente di peronospora. 
Si tratta di un oomicete che interessa 
molte piante ortive e le cui infezioni pri-
marie sono causate dalle spore (organi 
di conservazione), che germinano nel 
terreno. Le spore sono diffuse dal ven-
to, dalle piogge o dalle acque 
di irrigazione, mentre non 
è rilevante la diffusione 
per seme. I sintomi 
si manifestano 
sotto forma di 
piccole macchie 
tondeggianti e 
clorotiche, ac-
compagnate 
sulla pagina 
inferiore dalla 
tipica muffa 
biancastra 
(figura 1), che 
col tempo con-
fluiscono tra loro 
e necrotizzano. 
Lo sviluppo della 
malattia è favorito 
da temperature di 10-15 
°C in condizioni di elevata 01

02
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le spore (conidi) si diffondono a partire 
dai tessuti infetti grazie all’azione di ven-
to e pioggia. I sintomi possono essere 
osservati su diverse parti della pianta: 
sulle foglie compaiono delle macchie 
più o meno circolari, nere nella parte 

centrale e più chiare (clorotiche) ai 
bordi. In caso di forte infezione, le 
foglie mostrano ingiallimento diffu-
so e tendono a marcire facilmente 
per poi sviluppare una muffa 
nerastra, costituita dagli organi di 
riproduzione agamica del fungo 
(figura 3). Sulle infiorescenze e 
sulle silique è possibile osservare 
maculature nere puntiformi che 

tendono a confluire tra loro. Contro 
questa malattia, la difesa agronomica 

si basa su tecniche piuttosto comuni: 
uso di semi sani, ampie rotazioni coltu-
rali, irrigazione per manichetta o a goc-
cia e non dall’alto, allontanamento delle 
piante infette, riduzione della densità di 
impianto e uso di prodotti fitosanitari 
alla comparsa dei primi sintomi.

Proseguendo, il mal bianco (o oidio) 
delle crucifere è causato dal fungo Ery-
siphe cruciferarum. La malattia, che può 
interessare tutte le parti epigee della 
pianta, è favorita da particolari condizio-
ni ambientali, quali scarsa aerazione e 
clima caldo-umido. La sintomatologia è 
caratterizzata dalla comparsa di una ef-
florescenza biancastra polverulenta sulla 
pagina superiore delle foglie, ma anche 
su altri organi (fiori, germogli, silique, 
frutti in maturazione). La pianta si inde-

bolisce e alla 
lunga è possi-
bile osservare 
estese necrosi 
e spaccature 
sulle parti inte-

ressate. Le foglie possono ac-
cartocciarsi, mentre i frutti diven-

tano molli e si spaccano. Il fungo 
si conserva attraverso il micelio che 
resta attaccato agli organi vegetali 

anche dopo la loro caduta, e si dif-
fonde tramite i conidi trasportati dal 
vento. La difesa prevede irrigazione 

dall’alto per ridurre l’umidità, elevata 
circolazione dell’aria, rimozione 

delle parti infette e utilizzo di 
specifici prodotti. 

Fig 03
Conidi tipici di Alternaria sp. 

osservati al microscopio ottico  

In basso
Strozzatura del colletto con necrosi su 

cavolfiore causata da Rhizoctonia solani
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macchie traslucide sulle foglie che si 
ingrandiscono rapidamente; i tessuti 
infetti (frutti, radici, tuberi, steli, gemme, 
foglie) tendono a disgregarsi e a formare 
poltiglie spesso maleodoranti.  
Per la prevenzione è fondamentale eli-
minare rapidamente i residui colturali 
infetti, utilizzare materiale sano certifica-
to, ridurre la densità di impianto, evitare 
l’irrigazione per aspersione, evitare di 
causare ferite, impiegare prodotti per 
controllare gli insetti che si nutrono di 
foglie, effettuare rotazioni colturali con 
specie non ospiti (es. mais, cereali a pa-
glia) ed effettuare la raccolta quando il 
clima è secco.

Per quanto riguarda Rhizoctonia solani, 
si tratta di un micete polifago responsa-
bile del marciume delle piantine e della 
necrosi e strozzamento del colletto, 
nonché del marciume del corimbo nel 
cavolfiore. L’insorgenza della malattia 
è favorita da condizioni di umidità sulla 
superficie della vegetazione e dipende 
molto dallo stato fisiologico delle piante, 
così come gli individui stressati risulta-
no più suscettibili. R. solani si conserva 
tramite gli pseudosclerozi presenti nel 
terreno, nei residui delle piante infette e 
nelle numerose piante spontanee ospiti. 
Uno dei sintomi tipici è la strozzatura 
del colletto associata alla presenza di 
tacche necrotiche (figura 4) e lo scarso 
vigore vegetativo delle piante infette. 
Per la prevenzione è possibile adottare 
diverse strategie, tra cui è importante 
evitare ristagni idrici, effettuare rotazioni 
colturali con piante non ospiti, eliminare 
le piante malate, usare varietà resistenti, 
utilizzare agenti di biocontrollo (es. il 
fungo antagonista Trichoderma asperel-
lum), applicare prodotti registrati.

Tra le malattie di origine batterica, inve-
ce, vi è il marciume nero, causato dal 
batterio Gram-negativo Xanthomonas 
campestris. La fitopatia è molto grave 
e diffusa, interessa le piante in tutti 
gli stadi di sviluppo ed è trasmessa 
principalmente per seme. Il batterio 
può sopravvivere 2-5 anni nei residui 
vegetali infetti; durante la coltivazione il 
patogeno può diffondersi tramite piog-
gia, macchinari/attrezzi contaminati e, 
probabilmente, insetti. Lo sviluppo della 
malattia è favorito da condizioni di ele-
vate temperature (25-30 °C) e umidità. 
I sintomi compaiono già a livello dei 
cotiledoni sotto forma di annerimenti; 
nelle piante adulte si osservano macchie 
giallastre triangolari sul margine delle fo-
glie (figura 5) e annerimento dei tessuti 
vascolari. L’infezione si diffonde al fusto 
e alle radici; le piante infette presentano 
sviluppo stentato e col tempo possono 
andare incontro a marcescenza.  
È importante utilizzare seme sano certi-
ficato, praticare ampie rotazioni colturali, 
eliminare la vegetazione infetta, aerare 
le serre, evitare le ferite, ridurre la den-
sità di impianto e eseguire concimazioni 
equilibrate. 

In ultimo, va annoverato il marciume 
molle, causato da una serie di agenti 
patogeni tra cui il più rilevante è sicu-
ramente Pectobacterium carotovora 
(precedentemente noto come Erwinia). 
Questi batteri pectolitici infettano nume-
rose specie vegetali e possono causare 
danni ingenti anche in post-raccolta. 
Si conservano nel terreno, nei residui 
vegetali infetti e sulle attrezzature conta-
minate. Penetrano nelle foglie e nei fusti 
attraverso le ferite; la presenza di acqua 
sulla superficie dell’ospite, la prolunga-
ta umidità e le temperature comprese 
tra 18 e 35 °C favoriscono le infezioni. 
I sintomi iniziali consistono in piccole 

Glossario
01. Batteri pectolitici: batteri in grado di 
distruggere le pectine delle pareti cellulari 
vegetali.

Fig 04
Macchie clorotiche triangolari sui 
margini fogliari di cavolo cappuccio 
dovute a infezioni di Xanthomonas 
campestris
Fonte: Gerald Holmes, Strawberry Center, 
Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org

“

”

Per quanto riguarda il marciume del 
corimbo nel cavolfiore, l’insorgenza 
della malattia è favorita da condizioni 
di umidità sulla superficie della 
vegetazione e dipende molto dallo stato 
fisiologico delle piante. 
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A livello mondiale 
il primo produttore 
di brassicacee è 
la Cina, cui fanno 
seguito l’India, la 
Russia e l’Indonesia. 
Interessante la 
posizione dell’Italia 
che occupa il sesto 
posto della classifica 
mondiale.
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Brassicacee: tra varietà 
e trend commerciali

Le brassiche - chiamate generalmente 
“cavoli” - appartengono alla famiglia del-
le Brassicaceae e comprendono più di 
40 specie. Queste si dividono in:

• cavoli a infiorescenza
cavolfiore; cavolo broccolo; altri cavoli a 
infiorescenza;

• cavoli a testa
cavoletto di Bruxelles; cavolo bianco; 
cavolo cappuccio; cavolo rosso; cavolo 
verza; altri cavoli a testa;

• cavoli a foglia
cavolo cinese; cavolo riccio; cavolo nero; 
altri cavoli a foglia.

A fronte di un calo generale del 10% delle superfici coltivate a brassiche nel corso 
della stagione 2022/23, in Italia sono circa 36 mila gli ettari dedicati alla coltura. 
A trainare il mercato, i volumi delle esportazioni che, nonostante l’aumento dei costi 
e delle difficoltà, portano il Bel Paese al terzo posto in Europa, con un incremento 
dell’8% rispetto all’anno precedente.

A cura di
Antonio Florio
Consulente agrario

Per quanto riguarda l’areale foggiano, il 50% circa della produzione è destinato al 
cavolo broccolo, il 20% al cavolfiore, mentre la restante parte al cavolo verza e ad 
altre tipologie di cavoli a testa (Fonte ISTAT).

Anche nel Metapontino è stata incrementata la superficie, soprattutto quella investi-
ta a cavolo rapa, garantendo così un’offerta molto ampia e continua. Il cavolfiore e il 
cavolo broccolo si attestano, invece, su una superficie di circa 250 ettari.

Nelle regioni del Sud Italia, la produzione di brassicacee presenta punti di forza e di 
debolezza. 
In particolare, tra i punti di forza rientrano:

• vocazione produttiva del territorio;
• propensione del territorio alla biodiversità;
• alta propensione del territorio all’innovazione (cavolfiori colorati, 

cime di rapa, ecc.);
• calendari di produzione e commercializzazione molto estesi;
• produzioni tipiche del territorio riconoscibili e identificabili;
• buona propensione all’export.

Tra i punti di debolezza, invece, si possono individuare:
• dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di materie prime;
• frammentazione delle produzioni sul territorio;
• carenza di infrastrutture e scarsa organizzazione logistica;
• bassa capacità di aggregazione tra le aziende agricole.

Spostandosi a livello mondiale, invece, il primo produttore di brassi-
cacee è la Cina, cui fanno seguito l’India, la Russia e l’Indonesia. 

Interessante la posizione dell’Italia che occupa il sesto posto 
della classifica mondiale. Su scala europea, oltre alla Russia, 

si distinguono per la produzione di brassicacee Ucraina, 
Polonia e Romania.

Innovazione e nuovi mercati: obiettivi per il 
futuro
Le aziende sementiere investono sempre più in ricerca e 

sviluppo per offrire prodotti con alti valori nutraceutici te-
nendo conto anche della sostenibilità ambientale. L’in-
tento è di svecchiare l’immagine delle attuali varietà 
e di avere sempre più prodotti tolleranti ai principali 

patogeni come Xanthomonas Campestris pv. raphani, 
Xanthomonas Campestris pv. campestris agente di 

marciume nero, funghi responsabili di alternaria 
e peronospora, limitando così l’impiego di so-

stanze chimiche.

In questi ultimi anni stanno prendendo 
piede le varietà colorate, in particolare 
quelle verdi, arancioni e viola; le pro-

poste delle aziende sono molto am-
pie. Ne sono un esempio la varietà 
Apoteosi (cavolfiore viola) proposta 

da Enza Zaden Italia con un ciclo 
colturale di 80 giorni, il cavolo rosa 
Depurple della Syngenta (85-90 
gg), il cavolo viola Graffiti (85-90 

gg), e quelli arancioni Clementine 

In Italia, nell’anno 2022, sono stati desti-
nati alla coltivazione delle brassicacee 
circa 36 mila ettari concentrati 
perlopiù nelle regioni me-
ridionali. Le aree maggior-
mente vocate alla produzione 
di brassicacee sono la Puglia, che 
nel 2022 ha raggiunto una superficie 
complessiva di 12 mila ettari, e la Cam-
pania con una superficie di 6.700 ettari. 
In Puglia la zona con più ettari destinati 
a brassicacee è quella del foggiano con 
circa 5.800 ettari, seguita da Bari, Ta-
ranto e Brindisi che insieme hanno una 
produzione di circa 5.800 ettari.

In apertura
Campo Cavolo Verza zona Lavello (PZ)

A sinistra
Cavolfiore Moncayo
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L’export italiano 
è in continua 
crescita orientato 
principalmente verso 
i mercati di Germania, 
Francia, Regno Unito, 
Paesi Bassi, Svizzera 
e Europa dell’Est.
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(SGC8209) e Flame Star arancio di 90-
100 giorni. Per questo tipo di varietà la 
finestra di raccolta è molto limitata e va 
da ottobre a gennaio.
Relativamente al cavolfiore bianco, il 
panorama varietale è molto più ampio 
e vario, coprendo un arco temporale 
di raccolta che va da ottobre ad aprile 
per le varietà trapiantate da fine luglio a 
settembre. Tra le varietà più significative 
troviamo Lucex e Marmorex della Semi-
nis, rispettivamente con ciclo di 60-65 
giorni e 70-75 giorni; Deepti (Hm Clause) 
con ciclo di 65-70 giorni, Moonshine 
(Enza Zaden) eccellenza nei cicli di 75-
80 giorni, Ovindoli (Seminis) con ciclo 
di 90-95 giorni e alla quale si affianca la 
new entry della Enza Zaden, Moncayo 
ciclo, di 85-95 giorni, Corsaro (Hm. 
Clause) e infine Ardent (Hm. Clause) con 
ciclo di 90-95 giorni.
Per le varietà con cicli colturali di 90-
115 giorni, le più rappresentative sono: 
Obiwan 90-100 giorni, Tesla 100 giorni 
e Naruto 110-115 giorni, tutti della Hm 
Clause, Borealis (Enza Zaden) e Akara 
(Syngenta) con cicli di 100-110 giorni.
Per i cicli di 120-145 giorni e oltre abbia-
mo: Maimon (Enza Zaden) e Karen (Syn-
genta) con cicli di 120-130 giorni; Altair 
(Enza Zaden) con ciclo di 125-130 giorni, 
Rafale, Bernoulli e Trionphant (Hm. Clau-
se) con cicli rispettivamente di 125-135 

giorni, 140-145 giorni e 170-180 giorni.
Tante anche le varietà con cicli 

tardivi e con arrivi entro fine 
aprile. Questi sopra elencati, 

d’altra parte, rappresentano 
solo una piccolissima parte 
degli innumerevoli prodotti 
presenti sul mercato: le 
aziende sementiere, infatti, 
offrono un’ampia gamma 
sia per varietà che per ci-
clo produttivo. 

Tra i cavoli romaneschi ge-
neralmente di colore verde, 

invece, la tendenza è di in-
novare per rispondere alle 
esigenze di mercato. Ne 
sono un esempio i Roma-
neschi bianchi introdotti 

dalle aziende Syngenta con 

02 04

03

Nell’anno 2022 la spesa su base annua 
delle famiglie italiane, per il consumo di 
ortaggi e legumi, si è attestata intorno al 
24% della spesa totale, con una spesa 
per le brassicacee intorno al 5,7% in 
quota volume e intorno al 4,7% in quota 
valore. In sostanza, rispetto agli anni 
passati, si è registrato un decremento 
dei consumi.
Ad oggi, sui mercati si assiste a una 
maggiore richiesta di “rosette” che 
rappresentano la parte più tenera e si 
assiste a una sempre maggiore richiesta 

Cartesio e da HM. Clause con Amoresco; 
è di HM. Clause il Romanesco colorato 
AMO 145 di colore arancio.

Export
Nonostante un aumento generalizzato 
dei prezzi dell’ortofrutta, i dati relativi 
alle esportazioni per l’anno 2022 hanno 
fatto registrare un incremento dell’8% 
rispetto all’anno precedente. Per l’anno 
2022 l’Italia si è assestata al terzo posto 
nelle esportazioni di brassicacee con 88 
mila tonnellate dietro Spagna e Francia. 
L’export italiano, però, è in continua 
crescita orientato principalmente verso 
i mercati di Germania, Francia, Regno 
Unito, Paesi Bassi, Svizzera e Europa 
dell’Est. 

Tendenze del mercato 
Durante l’annata 2022/2023 si è assi-
stito a un calo generale del 10% delle 
superfici coltivate a brassicacee, legato 
alle anomalie climatiche, all’aumento ge-
neralizzato dei prezzi e alla scarsità di ri-
sorse. A causa dell’attuale situazione 
economica (aumento dell’inflazio-
ne, aumento dei prezzi di vendita), 
i consumi di frutta e verdura hanno 
subito una contrazione. 

Fig 02
Cavolfiore Moncayo

Fig 03
Cavolfiore viola della varietà Apoteosi

Fig 04
Cavolo Romanesco

di prodotti “colorati”. La Grande Distri-
buzione Organizzata (GDO) e i mercati 
richiedono comunque vari formati per 
rispondere alle esigenze del pubblico.
Accanto a questo, la sempre maggiore 
richiesta della GDO di avere prodotti in 
linea con le buone pratiche agricole e 
con la tutela del consumatore ha fatto 
da slancio per l’inserimento di molte di 
queste produzioni in standard di Certifi-
cazione Volontaria (SQNPI, Global GAP, 
BRCGS, IFS, LEAF Marque, biologico e 
certificazioni specifiche del cliente).
Intanto, per l’anno 2023 si spera in una 

ripresa dei consumi e in particolare di 
quelli di brassicacee. 
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ValOrto: un progetto per 
produzioni orticole di qualità

Negli ultimi anni, si è osservata una 
crescente sensibilità da parte dei con-
sumatori verso le produzioni orticole 
caratterizzate da qualità, elevato valore 
nutraceutico, basso rischio tossicologico 
e ridotto impatto ambientale. Questa 
crescente consapevolezza ha posto 
l’accento sull’importanza di migliorare 
non solo le caratteristiche produttive, 
fisico-chimiche e nutraceutiche degli 
ortaggi, ma anche sulla necessità di svi-
luppare sistemi e tecniche di produzione 
capaci di limitare l’utilizzo di prodotti 
chimici di sintesi tradizionalmente im-
piegati in orticoltura.

In questo contesto, il presente articolo si 
propone di presentare un progetto inno-
vativo che, attraverso un approccio mul-
tidisciplinare, mira a trasferire e validare 
una serie di strumenti per la coltivazione 
di popolazioni locali di zucca d’inverno, 
patata dolce e varietà di konjac.
Le popolazioni locali selezionate presen-
tano caratteristiche uniche, quali il basso 
contenuto calorico, proprietà anti-iper-
glicemiche, attività anti-ipercolestero-
lemica e attività prebiotica. L’obiettivo 
principale del progetto è di migliorare 
la produzione orticola di queste varietà, 
creando mix di farine e valutando il va-
lore nutrizionale dei campioni prodotti. 
Una volta confermati tali effetti, si po-
tranno sviluppare prodotti impiegabili 
a scopo terapeutico sia nel contesto 
clinico, che come alimenti funzionali, 

In Sicilia l’orticoltura rappresenta un comparto produttivo strategico. Tuttavia, fragilità 
delle aziende e crescente competitività sul mercato internazionale da tempo ne frenano la 
crescita. Di qui, il progetto ValOrto che in Sicilia, partendo dalle popolazioni locali di zucca 
da inverno, patata dolce e konjac, punta a sviluppare sistemi innovativi per produzioni 
orticole di qualità ad elevato valore nutraceutico.

A cura di
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IEMEST (PA) 
Andrea Vita
Titolare Azienda Agricola “Geva dei F.lli 
Vita”, Favara (AG)
Sonya Vasto
Professore Associato (MED/04) -  Scienze 
e Tecnologie Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche (PA)
Giuseppe Vita1
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1Dott. Agronomo (AG) 
Salvatore Vetro
Biologo, Bioserch srl (AG) 
Ubiq srl (PA)

favorendo specifiche categorie di indi-
vidui come diabetici, celiaci e soggetti 
sovrappeso.
Oltre a migliorare la salute e la qualità 
dei prodotti orticoli, il progetto potrebbe 
anche avere importanti conseguenze 
economiche, aprendo nuove prospettive 
per la creazione di piccole e medie im-
prese all’interno di questa nuova filiera 
agricola. Il presente articolo si propone 
di fornire una panoramica sintetica dei 
principali obiettivi, approcci e potenziali 
impatti di questo progetto, evidenziando 
le sue implicazioni per l’orticoltura di 
qualità.

Contesto attuale dell’orticoltura 
siciliana
In Sicilia l’orticoltura rappresenta un 
comparto produttivo strategico per im-
portanza economica e per numero di 
addetti coinvolti. Da più di un ventennio, 
il comparto affronta criticità che hanno 
assunto un aspetto più cronico che con-
giunturale, influendo pesantemente su 
crescita e sviluppo. Analizziamo singo-
larmente queste criticità.

Fragilità delle aziende 
Molte delle aziende orticole siciliane 
sono caratterizzate da una dimensione 
ridotta e da una struttura frammenta-
ta. Ciò comporta una serie di difficoltà 
nell’adozione di innovazioni tecnologi-
che, nell’accesso ai finanziamenti e nel 
miglioramento dell’efficienza produttiva.

it.timacagro.com

CENTRO DI RICERCA MONDIALE
PER L’INNOVAZIONE ROULLIER

SCANSIONA 
IL QR CODE

AL SERVIZIO DELLA TERRA,
DI CHI LA COLTIVA E CUSTODISCE

Una rete di oltre 160 agronomi a supporto delle aziende agricole su tutto il territorio italiano, 
con prodotti di elevato profilo tecnologico, studiati per rispondere alle esigenze dell'agricoltura 
di oggi e di domani. I nostri tecnici agronomi sono a tua disposizione per studiare insieme 
la strategia nutrizionale più adatta alle tue esigenze. 
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Competitività sul mercato 
internazionale
Nonostante la Sicilia sia una delle princi-
pali regioni produttrici di ortaggi in Italia, 
il settore si confronta con una crescente 
concorrenza sui mercati internazionali 
che è necessario affrontare con strategie 
volte al miglioramento della qualità e 
all’espansione del paniere di prodotti, 
all’introduzione continua di innovazioni 
di prodotto e processo e alla conse-
guente promozione dei prodotti orticoli 
realizzati, confrontandosi con competitor 
sempre più motivati ad ampliare la loro 
presenza sui mercati esteri.
Inoltre, vi sono due aspetti di particolare 
importanza che danno contezza della 
volubilità del settore. Da un lato la co-
stante, ma imprevedibile, fluttuazione 
dei prezzi e della domanda dei mercati 
esteri. Questa può rappresentare un ri-
schio per la sostenibilità economica del-
le aziende orticole più innovative capaci 
di percepire i cambiamenti nei gusti dei 
consumatori e di diversificare, anche dal 
punto di vista salutistico e nutraceutico, i 
prodotti realizzati. 
Dall’altro, le aziende orticole siciliane si 
confrontano con le problematiche legate 
al cambiamento climatico. La Sicilia, 
infatti, è già caratterizzata da una con-
dizione “limite”. La regione, da sempre 
caratterizzata da un clima mediterraneo 
secco, deve oggi fare i conti con gli ef-
fetti dei cambiamenti climatici registrati 
negli ultimi anni come l’aumento delle 
temperature, le variazioni delle precipi-
tazioni e l’incremento di eventi meteoro-
logici estremi. Tutti questi fattori hanno 
aggravato la fragilità degli ecosistemi, 
hanno causato una tropicalizzazione del 
clima, hanno variato la stagionalità delle 
produzioni, hanno generato maggiore 
incertezza circa l’approvvigionamento 
idrico e hanno incrementato il rischio di 
avere malattie prima sconosciute. Per 
tali motivi, dunque, occorre cogliere 
l’opportunità di ampliare il panorama 
varietale a disposizione degli orticoltori, 
includendo specie e cultivar tropicali e 
subtropicali, al fine di trasformare la sfi-
da in una vera e propria opportunità.

Le sfide del progetto ValOrto 
Lo sforzo del progetto ValOrto, e in par-
ticolare del soggetto capofila che l’ha 

02

pedoclima siciliano una specie, mai 
coltivata prima se non a scopi or-
namentali, quale l’Amorphophallus 
konjac.

Considerata la crescente sensibilità da 
parte dei consumatori verso produzioni 
orticole di qualità, elevato valore nutra-
ceutico, basso rischio tossicologico e 
a ridotto impatto ambientale, è quanto 
mai urgente non solo migliorare le ca-
ratteristiche produttive, fisico-chimiche 
e nutraceutiche dei prodotti orticoli, ma 
sviluppare al contempo sistemi e tec-
niche di produzione in grado di limitare 
l’impiego di prodotti inquinanti impie-
gati, convenzionalmente, in orticoltura. 
Inoltre, negli ultimi anni, la chimica dei 
radicali liberi ha riscosso una notevole 
attenzione proprio in virtù dell’impor-
tanza rivestita dall’equilibrio tra questi 
e le sostanze antiossidanti, necessario 
per una corretta funzione fisiologica del 
corpo umano. In tal senso, attraverso un 
approccio multidisciplinare, il progetto 
intende trasferire e validare una serie di 
strumenti innovativi per la coltivazione 

promosso - l’azienda agricola Andrea 
Vita - e dell’istituto di ricerca privato che 
ne ha indirizzato e sostenuto gli sforzi, lo 
I.E.ME.ST. (Istituto Euro Mediterraneo di 
Scienza e Tecnologia) di Palermo, è sta-
to proprio quello di far diventare le sfide 
del comparto un’opportunità di crescita 
puntando su due aspetti.  
• Innovazione tecnologica: il progetto 

ValOrto  ha puntato sull’adozione di 
strumenti e tecnologie innovative per 
migliorare la qualità degli ortaggi e 
ottimizzare i processi di produzione. 
L’introduzione di tecniche di colti-
vazione avanzate, l’uso di sistemi di 
monitoraggio e controllo ambientale, 
e l’impiego di metodologie di pre-
cision farming hanno contribuito a 
ottimizzare le rese e garantire la so-
stenibilità ambientale.

• Valorizzazione delle produzioni 
“Glocali01”: attraverso un approccio 
multidisciplinare, il progetto da un 
lato pone l’accento sulla valorizza-
zione delle produzioni orticole locali, 
come la zucca d’inverno e la patata 
dolce, dall’altro prova a inserire nel 

di popolazioni locali di zucca d’inverno e 
patata dolce e varietà di konjac (ipoca-
lorico, anti iperglicemico, con attività di 
contenimento della ipercolesterolemia e 
attività prebiotica). 

Inoltre, il progetto mira alla produzione 
di mix di farine e alla valutazione degli 
effetti salutistici di campioni prodotti 
ad acta. Lo studio di questi effetti può 
essere sfruttato per la realizzazione di 
prodotti impiegabili a scopo terapeutico, 
in ambito clinico, e che possano esse-
re inseriti nel mercato nazionale come 
alimenti funzionali in grado di favorire 
diabetici, celiaci e soggetti sovrappeso. Il 
progetto, inoltre, potrebbe incrementare 
l’economia locale, fornendo nuovi oriz-
zonti per la creazione di piccole e medie 
imprese di questa nuova filiera, già a 
partire dalla produzione agricola.

Tra le specie di nuovo inserimento 
vi è senza dubbio  l’Amorphophallus 
konjac
Si tratta  di una pianta asiatica - appar-
tenente alla famiglia delle Araceae - da 
cui si estrae una farina ricca di un poli-
saccaride complesso, il glucomannano, 
non assimilabile dall’organismo umano e 
che ha la capacità di assorbire una gran-
de quantità di acqua (può incrementare 
il suo volume del 60-80%), trasforman-
dosi così in una mucillagine fluida e 
vischiosa. Quest’ultima si amalgama al 
bolo alimentare durante la digestione e, 
formando un rivestimento non digeribile 
intorno alle particelle alimentari, ingloba 
carboidrati e lipidi e ne riduce l’assimila-
zione da parte dell’organismo.
La specie ha caratteristiche botaniche e 
esigenze pedoclimatiche particolari, per 
cui la sua produzione rappresenta una 
sfida ardua per i soggetti che hanno ide-
ato e promuovono il progetto “ValOrto”. 
Tuttavia, le peculiari caratteristiche nu-
traceutiche e salutari rappresentano la 
possibilità di creare un vantaggio com-
petitivo non solo per le aziende coinvolte 
nel progetto, ma anche per lo sviluppo e 
promozione di una nuova filiera agroali-
mentare di qualità.
Il konjac è una pianta molto particolare 
poiché, originaria degli strati inferiori 
delle foreste tropicali dell’Asia, ha le ca-
ratteristiche delle piante che crescono 

Nella pagina precedente
Bulbo di Konjack

Fig 01
Pianta di Konjack

Fig 02
Le tre colture ortive testate

Glossario
01. Glocali: Il termine “Glocali” deriva 
dalla combinazione delle parole “globale” e 
“locale” e indica un approccio che integra 
sia le dimensioni globali che locali nelle 
attività e strategie di valorizzazione dei 
prodotti da parte del gruppo operativo 
del progetto “ValOrto ”. Il termine sembra 
sia stato utilizzato per la prima volta 
nel libro “Glocalization: Time-Space 
and Homogeneity-Heterogeneity” 
pubblicato nel 1995 da Roland Robertson, 
un sociologo britannico, che introduce 
il concetto di “glocalizzazione” per 
descrivere l’interazione dinamica 
tra le dimensioni globali e locali nei 
processi sociali, culturali ed economici. 
Successivamente, il termine è stato 
adottato in diversi contesti, incluso quello 
dell’agricoltura e dell’orticoltura, per 
sottolineare l’importanza di valorizzare le 
produzioni locali in un contesto globale.

01
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La prospettiva di 
sviluppare alimenti 
funzionali e terapeutici 
in grado di rispondere 
a specifiche necessità 
dietetiche rappresenta 
un’opportunità 
importante per 
l’agricoltura siciliana, 
offrendo un vantaggio 
competitivo di non 
poco conto sul 
mercato globale.
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in ambienti caldi e umidi, a mezz’ombra 
e che non sopportano né l’aridità né 
l’umidità eccessiva. I tuberi sotterranei 
sono particolarmente suscettibili alle in-
fezioni di Erwinia carotovora che, agente 
di marciume batterico, provoca danni 
devastanti alla coltura, ove le condizioni 
pedoclimatiche ne agevolino la diffusio-
ne. Ad attirare l’attenzione della comuni-
tà internazionale l’elevato contenuto di 
glucomannano nei tuberi sotterranei di 
konjac. La radice di konjac, infatti, è già 
utilizzata per produrre una serie di ali-
menti, tra cui troviamo i noodle di konjac 
(conosciuti come shirataki in Giappone) 
e i blocchi di gelatina (konnyaku in Giap-
pone), e come addensante alimentare. 
Il glucomannano estratto dalla radice di 
konjac è anche utilizzato in integratori 
alimentari e prodotti per la perdita di 
peso. Sebbene non esistano dati statisti-
ci ufficiali, il mercato globale del gluco-
mannano di konjac è in continua cresci-
ta grazie alla sempre maggiore consape-
volezza dei consumatori sui benefici per 
la salute del glucomannano di konjac e 
grazie alla sua utilizzazione nell’industria 
alimentare e nei supplementi dietetici.
Già nel 1997 gli Stati Uniti hanno aperto 
il loro mercato a questo prodotto, con-
ferendo alla farina di konjac lo status 

matori che la vitalità economica delle 
imprese della filiera orticola.
La prospettiva di sviluppare alimenti fun-
zionali e terapeutici in grado di rispon-
dere a specifiche necessità dietetiche 
rappresenta un’opportunità importante 
per l’agricoltura siciliana, offrendo un 
vantaggio competitivo di non poco con-
to sul mercato globale.
Allo stesso tempo, l’attenzione verso 
l’ambiente, la riduzione dell’uso di pro-
dotti chimici e l’ottimizzazione dell’uso 
delle risorse idriche rendono il progetto 
ValOrto un modello esemplare di so-
stenibilità, rispondendo alle aspettative 
dei consumatori di avere produzioni ri-
spettose dell’ambiente e dei territori e di 
preservare la risorsa idrica.
In definitiva, ValOrto  è una risposta 
concreta alle sfide che il settore orticolo 
siciliano sta affrontando, dimostrando 
come l’innovazione e la valorizzazione 
delle risorse locali possano fornire nuo-

di “generalmente riconosciuta come 
sicura”. La stessa Unione Europea ha 
riconosciuto la farina di konjac come 
additivo alimentare nel 1998 e nel 2003. 
Uno sviluppo che, progressivamente, ha 
dunque aperto la strada alla coltivazione 
del konjac al di fuori dei classici areali di 
coltivazione.

L’originalità del progetto ValOrto 
Il gruppo operativo ValOrto, con l’obietti-
vo di inserirsi nella tradizione enogastro-
nomica siciliana, intende associare alle 
caratteristiche nutraceutiche del konjac 
quelle della patata dolce e della zucca 
invernale per mitigare uno dei difetti 
meno discussi - ma più importanti - del 
konjac trasformato, ovvero la mancanza 
di gusto e appetibilità, includendo anche 
la possibilità di segmentare le produzio-
ni in funzione dei target da raggiungere. 

Sviluppo di prodotti ad alto valore 
aggiunto 
I risultati del progetto ValOrto  potranno 
rispondere efficacemente alle diverse e 
specifiche esigenze della popolazione 
con particolare attenzione alle proble-
matiche di diabetici, celiaci e soggetti 
sovrappeso. L’introduzione di alimenti 
funzionali e terapeutici consentirà così di 
creare nuove opportunità di mercato in 
grado di valorizzare prodotti innovativi e 
differenziati.

Promozione della sostenibilità 
ambientale
Il progetto ValOrto  si orienta sull’adozio-
ne di pratiche di produzione sostenibili e 
a ridotto impatto ambientale. L’utilizzo di 
tecniche di coltivazione eco-compatibili, 
la riduzione dell’uso di prodotti chimici 
e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse 
idriche sono priorità del progetto. Ciò 
consentirebbe di rispondere alla cre-
scente sensibilità dei consumatori verso 
i prodotti orticoli a ridotto impatto am-
bientale e di contribuire alla salvaguar-
dia dell’ambiente.

Prospettive future
Le implicazioni di questo progetto, 
come l’introduzione di colture oggi non 
presenti sul territorio siciliano (Amor-
phophallus konjac), sono molteplici e 
riguardano sia il benessere dei consu-

03

Fig 03
Le tre farine ottenute

ve risposte ai bisogni del mercato e della 
società, creando al contempo valore per 
le economie locali. Questo progetto rap-
presenta inoltre un modello replicabile 
per altre regioni e settori, dimostrando 
come sia possibile conciliare sosteni-
bilità, qualità e innovazione per creare 
prodotti di elevato valore aggiunto. Con 
i suoi obiettivi e le sue prospettive, Va-
lOrto è così esempio eloquente di come, 
nonostante criticità e difficoltà, la Sicilia 
possa, ancora una volta, fare la differen-
za nel panorama orticolo internazionale.

Il Progetto ValOrto  - Valorizzazione di 
specie orticole ai fini nutraceutici - è sta-
to finanziato ai sensi del programma di 
sviluppo rurale siciliano 2014/2022 - Mi-
sura 16 - Sottomisura 16.1 “Sostegno per 
la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produtti-
vità e sostenibilità dell’agricoltura” - Cup 
G28H20000340009 
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monitorare il progresso delle operazioni 
di semina o raccolta.

I software GIS e CAD consentono di 
gestire i dati raccolti dalle succitate tec-
nologie e possono aiutare a ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse (acqua, fertilizzanti 
e prodotti per la difesa fitosanitaria), a 
monitorare la fenologia delle colture e 
a definire con precisione le aree omo-
genee e non. Il sistema di informazione 
geografica (Geographic Information 
System, GIS), per esempio, consente 
di gestire, analizzare e rappresentare i 
dati georeferenziati. Uno dei più diffusi 

Figura 1
Evoluzione temporale dell’agricoltura

Figura 2
Peculiarità dei software GIS e CAD

Progettazione di precisione 
del frutteto: l’utilizzo di 
software GIS e CAD

L’evoluzione delle pratiche e delle tecni-
che agricole nella storia ha determinato 
cambiamenti strutturali e benefici per 
la società, portando a una progressiva 
indipendenza dell’uomo dall’ambiente. 
Questi cambiamenti si sono susseguiti 
nel tempo definendo così dei veri e 
propri “periodi storici” dell’agricoltura, 
ovvero l’agricoltura 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. 
Quest’ultima è un’evoluzione dell’agri-
coltura di precisione 3.0 con l’integra-
zione di innovative tecniche di analisi 
e gestione dei dati, tra cui il Machine 
Learning, l’Internet of Things (IoT), i Big 
Data, l’Artificial Intelligence, il Cloud 
Computing e il Remote Sensing (figura 
1). Al giorno d’oggi, quindi, è possibile 
utilizzare tecnologie come GPS, sensori, 
droni, satelliti e software per monitorare 
l’andamento di diversi parametri (bio-
logico-fisici, chimici e agro-climatici) 
legati alla produttività agricola e fornire 
supporto alle decisioni da prendere 
per una corretta ed efficiente gestione 
agronomica. L’utilizzo di data logger e 
Cloud, inoltre, consente di raccogliere 
una vasta quantità di dati di anno in 
anno, utili a comprendere l’andamento 
dei fenomeni e le relazioni tra questi in 
un determinato sito o area. 

Progettare un frutteto secondo i principi dell’agricoltura di precisione richiede l’attenta 
valutazione di una serie di fattori che contribuiscono a garantire la sostenibilità 
economica delle produzioni. Oggi, un aiuto importante è offerto dalla tecnologia che, 
mediante sensori, software e droni, permette una gestione agronomica sempre più 
responsabile ed efficiente.

A cura di
Leonardo Costanza1

Simone Pietro Garofalo1

1Dottorando presso l’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”
Alessandro Gaetano Vivaldi
Professore Associato di Arboricoltura 
generale e Coltivazioni arboree presso 
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

I sistemi di trasmissione delle informa-
zioni in agricoltura giocano un ruolo cru-
ciale nell’efficienza e nella produttività 
del settore. L’evoluzione della tecnologia 
ha portato a diverse modalità di comuni-
cazione, tra cui la comunicazione machi-
ne to machine (M2M) e la comunicazio-
ne human to machine (H2M). La comu-
nicazione M2M in agricoltura è basata 
sull’uso di sensori e dispositivi collegati 
in rete, che raccolgono dati relativi, per 
esempio, al suolo e allo stato delle col-
ture; questi dati vengono trasmessi in 
tempo reale a sistemi di gestione cen-
tralizzati, consentendo agli agricoltori di 
monitorare e controllare le operazioni 
agricole da remoto. Ne sono un esempio 
i sensori che monitorano l’umidità del 
suolo o la presenza di parassiti e invia-
no un allarme agli agricoltori quando 
necessario. La comunicazione H2M, 
invece, riguarda l’interazione tra gli agri-
coltori e le macchine agricole avanzate. 
Attraverso l’uso di interfacce intuitive, gli 
agricoltori possono impartire comandi 
o ricevere informazioni dalle macchine, 
migliorando l’efficienza delle attività 
agricole. Ad esempio, gli agricoltori pos-
sono utilizzare tablet o smartphone per 
programmare il lavoro di robot agricoli o 

software GIS per l’analisi di dati spa-
ziali è sicuramente QGIS (Quantum 
Geographic Information System); esso 
è open-source, pertanto può essere 
installato e utilizzato gratuitamente sul 
proprio computer, e offre la possibilità di 
aggiungere plug-in al fine di aumentare 
le funzionalità. È dotato di un’interfaccia 
user-friendly, per cui consente agli utenti 
di gestire, editare e analizzare facilmente 
dati geo-riferiti, in particolare dati vet-
toriali01 e raster02. Tipicamente in QGIS 
i dati vettoriali vengono utilizzati in for-
mato shapefile03 (.shp) e i dati raster in 
formato Tag Image File Format04 (.TIFF).

01

02

Glossario
01. Dati vettoriali: dati rappresentati 
utilizzando punti o vertici sequenziali.

02. Dati raster: dati rappresentati come 
una cella o una matrice a griglia.

03. Formato shapefile: i dati sono riportati 
come elementi semplici, ovvero punti, linee 
e poligoni, a ciascuno dei quali è associato 
un attributo.

04. Tag Image File Format: dati costituiti 
da matrici di celle, conosciute come 
pixel, a ciascuno dei quali è associato 
un determinato valore. Per esempio, in 
un raster relativo al modello digitale del 
terreno, a ciascun pixel è associato un 
valore di altitudine.
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I software CAD, invece, sono tipica-
mente utilizzati per il disegno in 2D e 
3D, soprattutto in campo ingegneristico 
e architettonico. Uno dei software CAD 
più diffusi è AutoCAD (sviluppato da 
Autodesk), il cui prodotto finale è di tipo 
vettoriale. Il vantaggio principale nella 
progettazione con AutoCAD risiede 
nell’elevato livello di precisione, maggio-
re rispetto a quella ottenibile con QGIS, il 
quale consente di aumentare la precisio-
ne in fase progettuale mediante l’utilizzo 
del plug-in “QAD” e dei tools aggiuntivi. 
I due software, però, presentano alcune 

Figura 4
Disposizione dei filari dell’ipotetico 
oliveto, con orientamento NNE-SSO: 
a sinistra layout di stampa di QGIS; a 
destra layout di stampa di AutoCAD. 
Map data ©2015 Google

Figura 5
Particolare dell’oliveto con focus sulla 
disposizione spaziale degli olivi da 
mettere a dimora (sesto d’impianto di 6 x 
4 m) e distanza dal bordo del campo per 
lo spazio di manovra. 
Map data ©2015 Google

03

04

05

titolo esemplificativo, pari a 4 metri. Tali 
distanze vanno ponderate con precisio-
ne considerando tutte le peculiarità non 
solo dei mezzi agricoli che verranno im-
piegati nelle varie pratiche colturali, ma 
anche del sito di impianto. 

Con l’utilizzo dei software sarà possi-
bile avere contezza visiva delle zone di 
accesso al frutteto, delle strade, delle 
eventuali zone di carico e scarico (figura 
3), della densità e del sesto di impian-
to, della disposizione spaziale di alberi 
e filari (figure 4 e 5), della presenza di 
eventuali ostacoli e dell’ubicazione dei 
pozzi. Inoltre, i due software possono 
essere utili anche nella progettazione 
dell’impianto irriguo, per la corretta di-
sposizione degli impollinatori quando 
necessari e per il preciso e adeguato 
posizionamento delle eventuali strutture 
di sostegno. In caso di appezzamenti 
piuttosto vasti, sarà più comodo effet-
tuare scelte progettuali potenzialmente 

funzionalità comuni: rappresentazione 
dei dati geospaziali mediante coordinate 
geografiche, strumenti di visualizzazione 
avanzati, strumenti di modifica per la 
manipolazione dei dati, elaborazione e 
modellizzazione dei dati, interazione con 
altri software ad esempio per l’analisi 
statistica, gestione dei metadati (figura 
2). 

La progettazione di un frutteto richiede 
l’attenta valutazione di tutti i fattori 
che possono contribuire a garantire 
la sostenibilità economica. Il primo 
passo che l’agronomo deve compiere è 
valutare se il sito d’impianto proposto 
dal committente sia confacente alle 
esigenze della coltura considerata e al 
sistema colturale scelto, ad esempio dal 
punto di vista pedo-climatico oppure lo-
gistico, considerando il parco macchine 
dell’azienda. 

In seguito, andrebbe effettuata l’analisi 
chimico-fisica del suolo per stimare 
eventuali carenze di nutrienti, il contenu-
to di sostanza organica e per conoscere 
la struttura, al fine di poter poi proget-
tare l’impianto di irrigazione e program-
mare in maniera adeguata gli interventi 
di fertilizzazione e irrigazione. La scelta 
della cultivar e dell’eventuale portain-
nesto deve essere effettuata principal-
mente in funzione di alcuni criteri, tra cui 
rientrano la destinazione commerciale, 
la resistenza a fattori climatici avversi, 
le caratteristiche pedologiche del sito, il 
soddisfacimento del fabbisogno in fred-
do, la resistenza a stress biotici e abioti-
ci, l’epoca di maturazione e la vigoria. 

A seguito delle considerazioni prelimi-
nari è necessario effettuare un rilievo to-
pografico con GPS per tracciare i confini 
del campo e individuare eventuali osta-
coli. Ottenuti tali dati, mediante l’ausilio 
dei software CAD e GIS, sarà possibile 
pianificare nel dettaglio ogni caratteristi-
ca del frutteto. Ad esempio, in funzione 
delle caratteristiche tecniche dei mezzi 
agricoli che si andranno a utilizzare, 
sarà necessario considerare uno spazio 
di manovra dal bordo del campo. Per 
avere un’idea, in figura 3 sono riportati i 
limiti di un ipotetico oliveto, il cui limite 
dal bordo del campo è stato valutato, a 
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Insetticida sistemico ef� cace contro 
Mosca, Tignola, Sputacchina
e Cecidomia fogliare dell’olivo

EPIK SL è il prodotto ideale per la difesa contro 
la Mosca dell’olivo per la sua elevata ef� cacia e 
persistenza d’azione

Ideale per i programmi di difesa integrata

Perfettamente miscibile e compatibile
con altri prodotti � tosanitari e nutrizionali

Figura 3
A sinistra layout di stampa di QGIS; a 

destra layout di stampa di AutoCAD 
in cui vengono mostrati il confine 

della proprietà (bordo rosso in QGIS, 
viola in AutoCAD), il bordo del campo 
(arancione in QGIS, blu in AutoCAD), 

la distanza dal bordo del campo per lo 
spazio di manovra (azzurro in QGIS, 

arancione in AutoCAD) di un sito presso 
il quale si voglia ipoteticamente mettere 

a dimora un oliveto.
Map data ©2015 Google

differenti, in funzione delle diverse zone 
omogenee, anche per meglio pianifica-
re eventuali interventi di sistemazione 
idraulico-agraria. 

Messo a dimora il nuovo frutteto, QGIS 
potrà essere utilizzato anche in se-
guito per monitorare lo stato della 
coltura, integrando ad esempio tecniche 
di telerilevamento, attraverso l’utilizzo di 
immagini spettrali acquisite da droni o 
da satelliti, per definire eventuali nuove 
zone omogenee e per gestire in modo 
sito-specifico gli interventi di difesa e gli 
input di acqua irrigua e fertilizzanti. 

In definitiva, appare evidente come 
oggi la progettazione di precisione di 
un frutteto non possa prescindere dallo 
studio e dalla valutazione di un insieme 
di variabili. E questo non solo in fase di 
realizzazione, ma anche nel corso della 
gestione, il tutto sempre tenendo conto 
della sostenibilità economica. 
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AZN - La formulazione vincente 
per la correzione delle carenze, il 
potenziamento della fisiologia e il 
miglioramento della produzione

Diachem, società attiva dal 1947 nel 
settore dei mezzi tecnici per l’agri-
coltura - formula agronutrienti, con il 
marchio Diagro, dalle elevate perfor-
mance, tra cui soluzioni specificata-
mente studiate con scopi che vanno 
al di là della semplice nutrizione.
All’interno della linea Diagro di Fer-
tilizzanti integrati e induttori di re-
sistenza troviamo AZN, un concime 
minerale semplice in formulazione 
liquida per applicazioni fogliari, con-
tenente sali misti potassici e Zinco. 
La speciale formulazione garantisce 
un’elevata disponibilità degli ele-
menti e la loro pronta assimilazione 
nei tessuti vegetali, per una rapida 
correzione delle carenze. 

La concimazione degli agrumi in au-
tunno è fondamentale per permet-
tere il corretto sviluppo della pianta, 
in modo da favorire la crescita e la 
colorazione dei frutti, e arricchire la 
pianta di riserve utili alla produzione 
successiva.

Negli agrumi il potassio ha la 
capacità di aumentare l’ingrossa-
mento e le dimensioni dei frutti, la 
produttività, la qualità della buccia. 
Inoltre dopo la raccolta è in grado 

Comunicato a cura di
Diachem Italia

di mantenere la produttività di frutti 
a lungo termine. Il potassio inoltre 
aumenta i gradi brix e miglioramento 
del  colore 

Lo Zinco invece favorisce lo svilup-
po dei tessuti giovani e la potenziali-
tà di resa degli agrumi. 
Permette di assimilare maggior-
mente concimi soprattutto a livello 
radicale. Grazie allo zinco la pianta 
riesce ad assimilare anche altri ele-
menti nutritivi utili alla pianta dall’in-
vaiatura alla maturazione.
Lo zinco inoltre interviene nella sin-
tesi dei pigmenti e quindi presenta 
un’azione fondamentale nella colora-
zione dei frutti.

AZN  può essere utilizzato in misce-
la a fungicidi, insetticidi o prodotti 
per la nutrizione di uso comune ad 
esclusione di oli e insetticidi a base 
oleosa o prodotti a base di zolfo. Si 
consiglia di effettuare sempre piccoli 
saggi preliminari per verificarne la 
compatibilità. Impiegare nelle ore 
più fresche della giornata.

Leggi tutte le informazioni su AZN e 
consulta il nostro sito 
www.diachemitalia.it 

Leggere attentamente l’etichetta 
prima dell’utilizzo. 

vite da vino
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Potatura: tra metodologia, 
tecnica e vantaggi

Potatura e selezione dei germogli sono operazioni chiave per raggiungere un corret-
to equilibrio vegeto-produttivo. Una pianta in equilibrio vegeto-produttivo presenta 
una quantità di grappoli proporzionata alla superficie fogliare. Per questo, quindi, 
durante la stagione vegetativa le risorse devono essere progressivamente ricollocate 
dai germogli in crescita ai grappoli in maturazione.

Per farlo è importante adottare una corretta metodologia di potatura che, rispettosa 
delle modalità di crescita delle piante, garantisce una serie di vantaggi: 

• progressiva occupazione dello spazio disponibile;
• migliore distribuzione dei germogli;
• efficiente intercettazione della luce;
• riduzione degli affastellamenti di vegetazione e, di conseguenza, creazione di 

un ambiente più salubre e maggiore efficacia dei trattamenti fitosanitari;
• maggiore efficienza nell’accumulo delle sostanze nutritive e nell’utilizzo delle 

risorse idriche;
• prodotti adeguati agli obiettivi enologici.

A incidere fortemente su questi vantaggi è la potatura invernale, la quale comporta 
ogni anno l’eliminazione del 90% degli organi legnosi prodotti durante la stagione 
precedente e impatta molto sulla fisiologia della pianta.

Per controllare la crescita della vite nello spazio ristretto, che le viene imposto nei 
vigneti, si sono adottate nel tempo precise consuetudini. Tecniche come il “taglio 
di ritorno” o la “ testa di salice”, per esempio, hanno il fine di mantenere le strut-
ture perenni della pianta nella medesima posizione ed evitare allungamenti delle 
strutture permanenti (tronco, braccia). Un’altra consuetudine nelle operazioni di po-
tatura è il taglio “a raso”, con il fine di ridurre la crescita dei germogli e risparmiare 
lavoro durante la potatura verde. Tutte queste tecniche hanno conseguenze molto 
importanti per la salute delle piante, la loro integrità e la loro capacità produttiva nel 
medio e lungo termine, oltre ad avere un impatto sulla sostenibilità complessiva del 
vigneto.

Le operazioni chiave per raggiungere un corretto equilibrio vegeto-produttivo, potatura e 
selezione dei germogli, devono rispettare la fisiologia della pianta. Ma quali vantaggi se ne 
traggono? E quali i principi e le migliori strategie da seguire? Lo scopriamo attraverso le 
parole degli esperti di SIMONIT&SIRCH - VINE MASTER PRUNERS.

Lo speciale processo formativo di AZN rende gli elementi in forma prontamente 
disponibile assicurando un alto livello di compatibilità e una pronta assimilazione nei 
tessuti vegetali per una rapida correzione delle carenze.

A cura di
SIMONIT&SIRCH - VINE 
MASTER PRUNERS



settembre - ottobre 2023 vite da vino

5150

Fruit Journal
www.fruitjournal.com

01 02

03 04

Fig 05
Accrescimento delle strutture 
secondarie su Guyot
Fonte: VMPA

Fig 06
Accrescimento delle strutture terziarie 
su cordone speronato
Fonte: VMPA

Come la vite reagisce ai tagli
Ogni volta che viene praticato un taglio 
o causata una ferita, la pianta aziona 
meccanismi fisiologici di difesa per 
isolare la zona e limitare l’infezione da 
agenti patogeni (ad esempio i funghi). 
Si tratta di 4 tipi di barriere fisiche e chi-
miche che, bloccando i vasi xilematici e 
floematici, isolano la parte danneggiata 
dal resto della pianta. La prima barriera 
è di tipo fisico e prevede un blocco dei 
vasi conduttori sopra e sotto l’infezione. 
Le successive, la seconda e la terza, 
sono l’emissione di sostanze chimiche 
ad azione antifungina con il compito di 
bloccare l’infezione lateralmente alla fe-
rita e verso l’interno del fusto. La quarta 
barriera, invece, è legata alla produzione 
di nuovo legno intorno alla ferita (legno 
di reazione), che si forma grazie all’attivi-
tà del tessuto detto “cambio”.

Il legno non alimentato dai vasi xilema-
tici secca gradualmente e si forma così 
una zona di legno “morto” chiamata 
cono di disseccamento. La presenza di 
questa zona limita la circolazione della 
linfa e lo spazio disponibile per imma-
gazzinare le sostanze di riserva.
Nelle piante di vite, a causa di una 
parziale inefficienza delle barriere che 
subentrano a seguito delle ferite, il cono 
di disseccamento può estendersi molto. 
Qualora durante il taglio si lasciassero 
sulla pianta il diaframma (tessuto in 
corrispondenza dei nodi sul tralcio) e 
le gemme di corona (gemme alla base 
del tralcio), la necrosi sarebbe limitata e 
non comprometterebbe la funzionalità 
del flusso linfatico presente nel legno 
sottostante. 
I tagli “a raso”, che danneggiano i dia-
frammi ed eliminano le gemme della 
corona, invece, portano alla formazione 
di coni di disseccamento interni e più o 
meno profondi. L’eliminazione del legno 
di più anni d’età (come avviene nella 
tecnica del taglio di ritorno) provoca un 
consistente approfondimento del cono 
di disseccamento all’interno delle strut-
ture perenni della pianta. Analogamente, 
anche la ripetizione di tagli piccoli ravvi-
cinati provoca l’accumulo di coni di dis-
seccamento e la creazione di un’ampia 
zona di legno secco (come avviene nella 
tecnica della testa di salice).

sistemi di gestione del vigneto. Questa metodologia pratica mira a semplificare la 
parte operativa in modo che i potatori possano applicare e implementare efficace-
mente questi principi nel vigneto. 

I quattro principi sono di seguito esposti.

Ramificazione controllata: garantire la cronologia del legno da un anno all’altro. Il 
legno di un anno si trova sul legno di due anni, che a sua volta si trova sul legno di 
tre anni, e così via. L’applicazione di questo principio implica un allungamento che 
permette la creazione annuale di legno vivo. L’architettura è quindi costituita da una 
struttura primaria, il tronco, e da una struttura secondaria, il braccio o i bracci, ed 
eventuali strutture terziarie. Questa ramificazione deve essere controllata, studiata 
e pianificata in anticipo in modo da poter essere gestita nello spazio imposto alla 
pianta. Ha delle conseguenze sulla forma delle piante ed è essenziale per la loro lon-
gevità.

Quali conseguenze? 
Le conseguenze della presenza di ferite 
e dell’approfondimento del dissecca-
mento all’interno delle strutture della 
pianta sono:

• una diminuzione del legno vivo e del 
magazzino per le sostanze di riserva, 
utili per una pronta ripresa vegetati-
va e per reagire agli stress climatici;

• una perturbazione del flusso linfatico 
e conseguenti problemi di alimen-
tazione di germogli e grappoli in ac-
crescimento. I principali effetti sono 
germogliamento - e quindi anche 
fioritura e maturazione - non unifor-
me e maggiori possibilità di collasso 
della pianta (colpo apoplettico), per 
formazione di bolle d’aria nel sistema 
vascolare durante il periodo estivo;

• una maggiore suscettibilità alle 
malattie del legno. A seguito del dis-
seccamento interno prodotto dalle 
ferite di potatura, si osserva l’inse-
diamento e lo sviluppo di patogeni 
agenti di malattie del legno. In Italia 
e in Europa, il mal dell’esca è il più 
importante.

D’altra parte, è ormai comunemente 
accettato che i funghi responsabili delle 
malattie del legno entrino attraverso le 
ferite di potatura. Più numerose e im-
portanti sono, maggiore è la possibilità 
di contaminazione. Indipendentemente 
dal tipo, le conseguenze per le viti sono 
esattamente le stesse, riassumibili in un 
declino più o meno lento. La progressiva 
morte delle piante porta alla necessità 
di rimpiazzo (intervento non sempre di 
successo) o di estirpo dell’intero vigneto.
Evidenze sperimentali degli ultimi anni 
(Lecomte, Diarra, 2020) hanno dimostra-
to come le forme d’allevamento ramifi-
cate siano meno soggette alle proble-
matiche relative alle malattie del legno. 
Tali lavori, dunque, dimostrano che è 
necessario garantire un accumulo di 
legno vivo, possibile solo consentendo 
alle piante di ramificare.

Il metodo Simonit&Sirch
Negli ultimi 30 anni, Simonit&Sirch ha 
sviluppato, prima in Italia e poi nel resto 
d’Europa e nei più importanti distretti 
vinicoli al mondo, 4 principi che possono 
essere adattati a tutti i tipi di potatura e 
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Fig 01
Piante di età progressiva potate a 

Guyot singolo. I cerchi rossi indicano 
la testa della vite che vogliamo 

mantenere nello stesso posto
Fonte: VMPA

Fig 02
Sezioni longitudinali di piante potate 

a Guyot singolo - evoluzione del legno 
secco a seguito dell’impiego della 

tecnica del taglio di ritorno
Fonte: VMPA

Fig 03
Piante di età progressiva (5 anni, 15 

anni, 25 anni) formate a testa di salice
Fonte: VMPA

Fig 04
Sezioni longitudinali di piante con 

testa di salice - evoluzione del legno 
secco e dell’esca nel corso degli anni, 
causata da numerosi tagli ravvicinati 

e concentrati nella zona della test 
della testa 

Fonte: VMPA
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Legno di rispetto: riguarda i tagli sul legno di 2 o 3 anni. Quando si effettua un ta-
glio sul legno di almeno 2 anni, è necessario lasciare il “legno di rispetto”, ovvero una 
porzione di legno in cui si formerà il cono di disseccamento. Questa porzione può 
essere rimossa durante la potatura degli anni successivi.

Tagli a corona: consiste nell’effettuare 
piccoli tagli sul legno giovane. Questi 
tagli implicano il rispetto delle gemme 
basali (localizzate in una struttura detta 
“corona” del tralcio, che deve essere 
rimosso). In questo specifico caso la vite 
- a differenza di molte altre specie arbo-
ree - non sviluppa un callo di cicatrizza-
zione, poiché il meccanismo di chiusura 
della ferita è affidato alle gemme della 
corona. Queste, attirando linfa, manten-
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Fig 07
Coni di disseccamento su guyot isolati 

dal flusso della linfa 
Fonte: APMM

Fig 08
Il flusso linfatico scorre attraverso 

il cordone e le strutture terziarie. La 
tecnica che prevede tagli nel rispetto 
delle gemme di corona consente nel 

tempo di preservare il flusso linfatico

Fig 09
Taglio con rispetto 

delle gemme di corona

Continuità del flusso linfatico: l’obiettivo è garantire un flusso continuo di linfa, non 
interrotto dalle ferite di potatura, isolando la zona di legno vivo dalla zona dei tagli.

Fig 10
Gemme della corona alla base del 
germoglio di un anno e posizione del 
diaframma sul legno di due anni
Fonte: Simonit&Sirch

Fig 11
Illustrazione del disseccamento interno 
nel legno di due anni (area grigia) a 
seguito di un taglio netto (linea rossa) 
che rimuove le gemme della chioma e 
compromette l’integrità del diaframma. 
Il disseccamento si estende poi al legno 
di 2 anni fino al nodo successivo (freccia 
rossa) - Fonte: Simonit&Sirch

Fig 12
Il taglio rispetto agli occhi della corona 
(linea rossa) determina un’essiccazione 
interna limitata (area grigia). La 
circolazione della linfa nel legno di 2 
anni è conservata (frecce blu) 
Fonte: Simonit, 2016

Fig 13
Taglio del vecchio capo a frutto su guyot 
(legno di due anni). La porzione di 
legno si asciugherà gradualmente fino 
al diaframma successivo, evitando così 
che si sviluppi una necrosi nel legno 
sottostante

Fig 14
La porzione di legno di rispetto 
mantenuta si dissecca gradualmente e 
non compromette il passaggio della linfa 
(in verde)

Fig 15
Nel taglio raso il cono di disseccamento 
(in rosso) penetra in profondità 
compromettendo il passaggio della linfa
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gono vivo il diaframma interposto, deter-
minando un meccanismo che funge da 
barriera naturale al disseccamento. Nel 
tempo, l’ingrossamento dei tessuti della 
corona durante la stagione primaverile 
permette la chiusura della ferita. 

Quando, invece, si effettua un taglio 
netto rimuovendo le gemme di corona, 
questa viene danneggiata e il dissecca-
mento progredisce in profondità.

Il rispetto dei quattro principi di potatura permette di allungare progressivamente le 
strutture permanenti e di ottenere una forma identica in tutte le piante. Ciò facilita 
molto le operazioni di potatura e di selezione dei germogli, entrambe fondamentali 
per la costruzione delle strutture permanenti. Esse, inoltre, consentono di regolare 
il carico di gemme e germogli, in funzione del vigore delle piante, della loro età e 
dell’andamento stagionale. Aspetto che, insieme al rispetto degli altri principi, costi-
tuisce una delle determinanti dell’omogeneità di sviluppo dei germogli, di fioritura e 
di produzione.
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