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premessa

Vittorio Marzi

La disponibilità di acqua in agricoltura ha sempre rappresentato una 
delle principali problematiche da affrontare per ottenere adeguate pro-
duzioni. Il rifornimento idrico alle colture è assicurato direttamente 
dalle acque meteoriche e dalla falda superficiale, ma non sempre queste 
sono sufficienti al pieno soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle col-
ture rendendo utile e molto spesso necessario il ricorso all’irrigazione. 
Il clima caldo arido presente in molte aree dell’Italia, in particolare nel 
Mezzogiorno, con ricorrenti fenomeni siccitosi, ha reso sempre più ne-
cessario il ricorso all’irrigazione per sopperire al deficit idrico e assicurare 
produzioni più stabili. Pertanto, sin dall’Unità d’Italia, sia a livello poli-
tico che scientifico l’attenzione su queste problematiche si è concentrata 
maggiormente per le aree del Mezzogiorno. Tuttavia, per i noti cambia-
menti climatici in corso, anche in quelle regioni in cui il problema della 
carenza di acqua era meno avvertita, negli ultimi anni spesso si sono ve-
rificate estese situazioni di criticità per prolungati eventi siccitosi come 
quello manifestato nel Nord Italia nel corso del 2022. 

All’inizio del secolo scorso Cuboni (Il dualismo climatico e naturale 
dell’Italia 1909) affermava che 

Sotto qualunque punto di vista, la siccità si deve considerare come la 
causa prima, fondamentale, delle difficoltà che mantengono l’agricoltu-
ra meridionale in uno stato inferiore a quello del Settentrione. Le altre 
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cause, delle quali si è tanto parlato e scritto in questi ultimi anni dopo 
che la questione meridionale è diventata un argomento alla moda, come 
il latifondo, la mancanza di case, e di stalle e, soprattutto, la carenza di 
capitale, non sono che delle cause secondarie, per quanto importanti, le 
quali in fondo derivano tutte dalla vera causa prima, cioè la scarsa pro-
duttività del suolo conseguente alla siccità. 

Questo interessante articolo, citato in un volume pubblicato nel 1970 
(Mezzogiorno: Questione aperta. Ed. Laterza 1975) in occasione del ven-
tennale della istituzione della Cassa del Mezzogiorno, fa comprendere il 
cospicuo lavoro svolto nell’immediato dopoguerra a favore di una agri-
coltura tecnologicamente avanzata nel Mezzogiorno attraverso le opere 
di bonifica e di irrigazione, che hanno modificato profondamente il pae-
saggio agrario del Sud, una testimonianza dell’operosità scientifica e tecni-
ca, che ha risolto le ataviche difficoltà di un passato non molto lontano. Il 
problema della disponibilità di acque per uso irriguo, pur con minore ur-
genza, nel dopoguerra fu avvertito anche nel centro-nord, esigenza deter-
minata da ampie e moderne scelte negli ordinamenti culturali. Nel corso 
della “Conferenza nazionale delle acque. I problemi delle acque in Italia” 
(1972) si evidenziava che per ottenere un consistente aumento delle risorse 
disponibili era necessario in tempi brevi la realizzazione di invasi per la ge-
stione consortile, come anche degli impianti aziendali. Data la condizione 
della nostra bilancia alimentare, affermava il Ministro Giuseppe Medici, 
economista agrario autore del volume L’irrigazione in Italia (Edagricole, 
1985), il Paese ha convenienza a creare, con le terre, le acque e le forze di la-
voro di cui dispone, un nuovo patrimonio di terre irrigue, che contribuisca in 
misura determinante a dare stabilità alla sua agricoltura. 

Un sensibile aumento della produzione agricola è avvenuta negli 
anni sessanta, evento noto con il termine “Rivoluzione verde” (Green 
Revolution). Il termine fu coniato per indicare un approccio innovativo 
alle tematiche della produzione agricola attraverso il miglioramento ge-
netico delle varietà coltivate, i fertilizzanti, l’irrigazione, la difesa fitosani-
taria, la meccanizzazione delle operazioni culturali.

Con l’Unità d’Italia nel lontano 1861 ebbe inizio la politica di una 
agricoltura più produttiva attraverso le opere di bonifica per il recupe-
ro dei terreni incolti per cause dovute al disordine idrogeologico fino al 
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paludismo. Purtroppo dalla prima legge Baccarini del 1882 diverse altre 
furono promulgate nel primo trentennio del Novecento, ma bisogna-
va attendere la legge Serpieri, noto economista agrario e sottosegretario 
di Stato per l’Agricoltura, del 1933 sulla bonifica integrale, fondamen-
tale per i piani di sviluppo zonali e regionali. La parentesi bellica ritardò 
l’attuazione dei programmi, che ripresero attivamente nel dopoguerra. 
Per l’Italia meridionale un’ampia trattazione della situazione di quell’e-
poca è nel volume “Problemi agronomici del Mezzogiorno” pubblicato 
nel 1933 a cura del Prof. Enrico Pantanelli, studioso di fama internazio-
nale, che era stato Direttore della Stazione Sperimentale Agraria di Bari 
e Professore Ordinario di Agronomia Generale e Coltivazione erbacee 
della Facoltà di Agraria di Bari, e fondatore di una scuola in cui si sono 
formati numerosi ricercatori ed operatori nel settore della gestione de-
gli impianti irrigui e dei fabbisogni irrigui delle coltura agrarie. In meri-
to, scriveva Pantanelli,

Non meno dannosa dell’eccesso d’acqua è la deficienza di acqua nel ter-
reno, anzi tenuto conto dell’estensione dei terreni che soffrono per defi-
cienza di acqua sulla superficie del globo, si può dire che l’insufficienza 
dell’umidità è un ostacolo molto più grave dell’eccesso di acqua. 

Per questa carenza d’acqua, la saggia esperienza contadina si rile-
va nelle tradizionali tecniche di aridocoltura e la parsimonia nell’uso 
dell’acqua piovana, raccolta nelle cisterne. A questo proposito, il Prof. 
Luigi Cavazza, allievo di Pantanelli, e suo illuminato successore nell’in-
segnamento della disciplina agronomica, sostenitore della necessità del-
la disponibilità idrica per una agricoltura meridionale competitiva, affer-
mava che il “dry farming”, pur permettendo di coltivare diverse colture 
con ben studiate tecniche agronomiche atte a far tesoro della poca acqua 
disponibile nella stagione sfavorevole, nelle prospettive future di cresci-
ta economica non avrebbe risolto i gravi problemi del Mezzogiorno. Di 
conseguenza, nell’immediato dopoguerra le opere di trasformazione irri-
gua di molte aree agricole meridionali furono tra quelle prioritarie con i 
finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

Per far fronte all’incremento delle disponibilità irrigue, nel 1947 fu 
realizzato l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione 
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Fondiaria in Puglia, Basilicata ed Irpinia e nel tempo si organizzarono a 
livello nazionale numerosi consorzi di bonifica con il compito di gesti-
re dighe, traverse, pozzi e la rete di distribuzione della acque irrigue agli 
utenti. Nel corso degli anni, la superficie nazionale attrezzata da opere di 
irrigazione gestite dai consorzi di bonifica e di irrigazione è arrivata intor-
no ai 3,5 milioni di ettari.

Questo notevole lavoro nella realizzazione della raccolta delle acque e 
la loro utilizzazione per l’irrigazione è stato affiancato nel corso degli anni 
da una intensa attività di ricerche in laboratorio e nei campi sperimentali, 
necessari per definire i fabbisogni ottimali di acqua delle colture erbacee 
e arboree, che si andavano affermando nei comprensori di recente irriga-
zione, la qualità delle acque irrigue, i metodi di distribuzione, nella logica 
del risparmio dei volumi di adacquamento e della massima efficienza del-
la tecnica irrigua anche per gli aspetti economici. Il risparmio dell’acqua 
è fondamentale per uno sviluppo sostenibile. In questi anni di benesse-
re economico i consumi d’acqua sono cresciuti ad una velocità preoccu-
pante rispetto alle disponibilità, tanto che l’acqua è diventata un fattore 
di criticità crescente, alla luce anche dei cambiamenti climatici in corso, 
a causa dei quali i fenomeni siccitosi, con cui un tempo si era abituati a 
convivere nel Mezzogiorno, diventano sempre più ricorrenti anche nel-
le altre Regioni del Paese. L’agricoltura tra le umane attività è quella che 
consuma più risorse idriche, per cui l’acqua diventa un fattore limitan-
te da tener presente nella espansione produttiva del settore agricolo, evi-
tandone lo spreco con una maggiore conoscenza delle tecniche irrigue.

Per l’immensa disponibilità dei risultati scientifici e tecnici, ottenuti 
dalla collegiale collaborazione di esperti operanti in diverse sedi di ricer-
ca, dipartimenti universitari, istituti del MiPAAF, CNR, INEA ed altri, 
il compianto Prof. Angelo Caliandro, Ordinario di Agronomia genera-
le e Coltivazioni erbacee nella Facoltà di Agraria di Bari, dove è stato re-
sponsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca sui vari argomenti 
dell’irrigazione, volle proporre ai colleghi delle diverse istituzioni la pub-
blicazione di un’opera sulle tecniche agronomiche dell’irrigazione, frut-
to di un connubio tra i risultati della sperimentazione realizzata in Italia e 
quelli della letteratura internazionale. Purtroppo, l’imprevedibile dipar-
tita non gli ha permesso di vedere l’opera compiuta, che viene dedicata 
alla Sua memoria, per il grande suo impegno profuso.
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La ponderosa opera, suddivisa in 2 volumi e 27 capitoli a cui han-
no contribuito quasi 50 autori, è un completo e interessante trattato sui 
molteplici aspetti dell’irrigazione, in particolare: le complesse interazioni 
che intercorrono tra acqua-terreno-clima e pianta, che sono alla base per 
definire i fabbisogni e l’efficienza dell’acqua irrigua; sono illustrati i cri-
teri di scelta dei diversi metodi irrigui, in continua evoluzione per la cor-
retta distribuzione dell’acqua alle piante; si conclude con un lungo elen-
co di specie erbacee e arboree, le cui esigenze si collegano ai differenti cicli 
colturali, di cui vengono descritte le esigenze idriche, le variabili irrigue 
e i metodi irrigui più appropriati, sempre nell’ottica che il risparmio nel 
consumo dell’acqua è alla base di uno sviluppo sostenibile dell’agricoltu-
ra. Purtroppo, anche il Prof. Giuseppe Provenzano, co-autore del capi-
tolo 21 è venuto a mancare prematuramente ed anche alla sua memoria 
va il ricordo e il riconoscimento dei colleghi. 

L’opera, grazie all’encomiabile iniziativa del Prof. Angelo Caliandro, 
e alla fattiva partecipazione di tanti studiosi è un valido contributo di co-
noscenze tecniche per gli operatori del settore irriguo e una interessan-
te testimonianza storica della seconda metà del secolo scorso e dell’inizio 
del nuovo millennio, che dopo gli infausti eventi del conflitto mondiale, 
ha visto l’agricoltura nazionale completamente rinnovata, un meritevole 
esempio del ruolo della ricerca agronomica per una migliore qualità della 
vita, per la quale il raggiungimento del benessere alimentare resta ancora 
l’auspicio per tutti i popoli. 

Vittorio Marzi
Presidente Accademia dei Georgofili Sezione Sud-Est
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capitolo i

introduzione

Angelo Caliandro, Pasquale Steduto

L’irrigazione può essere definita come la pratica di adduzione e sommi-
nistrazione di acqua al suolo, controllata nelle quantità e nel tempo, per 
soddisfare in pieno o in parte il fabbisogno idrico delle colture (in senso 
lato), allo scopo di stabilizzarne o aumentarne la produzione, tenendo 
anche conto delle implicazioni e peculiarità qualitative di quest’ultima.

Ne consegue che l’irrigazione implica aspetti ingegneristici ed agro-
nomici. I primi riguardano il trasporto dell’acqua dalla fonte all’azien-
da, dall’idrante di consegna, nel caso di sistemi irrigui collettivi, o dal-
la fonte idrica individuale all’unità irrigua in campo e, nell’ambito di 
quest’ultima, dalla testata dell’impianto irriguo all’intera superficie col-
tivata dell’unità irrigua.

Gli aspetti agronomici riguardano: la scelta del metodo irriguo in re-
lazione alle caratteristiche pedologiche e di giacitura dei terreni, alle ca-
ratteristiche climatiche dell’area da irrigare, alle esigenze idriche delle 
colture ed alle tecniche di coltivazione; la quantificazione delle variabi-
li irrigue, in modo particolare l’individuazione del momento dell’inter-
vento irriguo e la definizione del volume specifico di adacquamento; il 
coordinamento di tutti i fattori della produzione al fine di massimizza-
re l’efficacia produttiva dell’acqua, sia irrigua che di pioggia, nella salva-
guardia dell’ambiente.

L’irrigazione è una pratica molto antica ed ebbe origine in Paesi con 
più remote tradizioni agricole, situati in zone in cui le piogge erano 

Tecnica agronomica dell’irrigazione
ISBN 979-12-218-1331-9
DOI 10.53136/97912218133192
pp. 21-25 (giugno 2024)


