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('Istituto Nazionale di Economia Agraria regolatodai RR. Decreti 
10 maggio 1928, n. 1418, 20 ottobre 1932. n. 1548, 19 febbraio 1934. 
n. 322. e un Ente parastataleavente personalita gitiridica e gestione au
tonoma sottoposto alIa vigilanza del~Ministero della' Agricoltura e delle 
F oreste .. Esso ha i seguenti scopi :, 

a) promuovere ed eseguire indagini e studi di Ecqnomia agraria 
e forestale con particolare riguardo aIle necessita della legislazione agraria, 
deU'Amministrazione rurale e delle classi agric~le nei loro rapporti sin-
dacali; . 

b) promuovere, in conformita di direttive da esso stabilite. la gra
duale costituzione di uffici di contabilita agraria ; 

c) indirizzare e coordinare I'attivita ,di Osservatorii locali di eco-. . 
nomla agrana. 

Tali scopi l'Istituto persegue a mezzo di propri organicentrali e 
periferici. Sono' organi dell'Istituto : ' 

al centro; il Comitato Direttivo, la Presidenza, il Comitato Scien
~ifico e la Segreteria Generale con Uffici'tecnici ed amministrativi; , 

alla peri/eria : gli OsserVlltori. 

Gli Osservatori, i quali hanno circoscrizione compartimep.tale 0 

intercompartimentale, hanno sede: in Torino (per ilPiemonte), in Mi
lano (per la Lombardia), in Bologna (per l' Emilia), in Firenze (per la 
Toscana e la Sardegna, con sezione in Pisa), in Perugia (per I' Umbria, 
Ie Marche e gli Abruzzi), in Portici (per la Campania), tutti presso Ie 
cattedre di Economia rurale delle. F acolta agrarie deJIe RR. Universita; 
in Veron~ (per Ie Tre Venezie) presso queU'Amministrazione Provin
ciale, in Roma (per il Lazio) presso la Sede centrale deU' Istituto; in 
Palermo (per la Sicilia) presso il Banco di Sicilia. Gli Osservatori di 
Firenze e Verona sana in collegamento, rispettivamente, con la Reale 
Accademia' dei Georgofili e con l' Accademia di Agricoltura, Scienze e 
Lettere di Verona. ' 
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INTRODUZIONE 

IL METODO D"INDAGINE 

n metodo di indagine che seguiremo nelle nostre l'icerche e, in sostanza, 
quello proposto dul TASSINARI, I'd usato in un precedente luvoro dell'Istituto 
nazionale di economia agraria, cbe tratta delle irrigazioni venete(l). Par
rebbe chI', dupo Ia lucIda pl'rfazione del 8ERPIERI a detto vulume. I' dopo 
Ie ampie spiegazioni dell'autore. il presente capitol0 fosse per 10 men,o su
pertluo. E sarebbe in realtil cosi se esso fosse dedicato all'esame dei fonda
men tali criteri st'guiti; per il quale esame cl'ediamo invero miglior consiglio 
l'imandare al citato volume. Non si pUG invece trascurare l'esposizione delle 
particoladta di applicazione di questo metodo nell'ambiente economico agra
rio toscano, e delle variazioni che e stato necessario introdurre nel metoo.u 
originario date Ie condizioni in cui operavamO. Ed infatti, pur rimanendo 
ferma Ia base, la nostra costruzione si presenta un po' diversa da quella cbe 
la precede. 

Le indagini aziendali. ~ Talvolta ubbiamo seguiti gJi itientit;'i criteri 
usati nella prect'dente illdagine: in un comprensorio irriguo abbiamo stu
uiato una azienda rappresentativa delle condizioni ordinarie in cui si svolge 
la pl'Olluzionr, ai margini di questo territol'io una azienda ascii1tta, che solo 
per questo suo carattt're difl'erisce dalla precedentI'. n confronto tra II' due 
azirllde costitllisce 1<1 base di studio. 

Cosi abIJil1mo fatto perle zone toscane irrigate cQn aeqlia I)l"O\'puit'nte 
tin rallnli, dove III pratica irrigua e assai alltica. 

:lilt oltre questo vi e Ull aItro tipo di irrigazione allsai importante a stu, 
uiart', poiche - seIJht'llt' rispetto alIa totale supt'rticie irrigata sia eli sP('on
u:l,ria importanza - e 811 esso che si appuntano Ie maggiuri spel'HlIze per 
Ia soluzione del problema irriguo., E' il caso della irdgazione ('on acqua pre
leva ta dal sottosllolo, dt'i piccoli impiallti privati st'rventi gellerahllellte pochi 

(1) C, GRIIW\,ERO - I 1'isulfati e('ollomici delle irrigQzioni venete. -, Roma - Istituto 
nazionaie di economia agraria - 1933-XI. - Si veda ia Prefazione dl A, St:III'IERI. 
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ettari di superticie, che si sono pel' To pili diffusi nel dopo guerra, dopo 
, il 1924 partieolarmellte. Ci e parso pili razionalej in questa circostnnza, stu
'dinre, non due distinte aziende (irrigua ed asciutta), ma siblJene la steSSlt 
azienda nella sua fase asciutta 'e in quella. irrigua. Studio naturnlmelite ha
sato sulle variazioni 'avvenute nelle quantita dei vari prodotti agl'icoli: per 
j prezzi, come fa il Gl'inovel'o, niente si considel'a mutato, sia in fase asciutta 
che il'rigua (a meno rli variazioni nella qualita dei prodotti). 'Ma anche COD 
questo fondamentale' adattamellto, il metodo -- che sostanziallnente porta 
agli stessi risuItati del precedente - non e a questo identico, e, dal punto 
di yista logico prescnta alcuni van,taggi ed alcuni svantaggi, dei quali occorre 
fare parola. 

E' indubbio vantagbrio, per la razionalita del procedere, il fatto di ope
rare sulla stessa azienda. Le in~yitabili differenze nel terreno, nelle concli
zioni generali, nei capitali investiti, ecc. che talvolta, nsaudo l'altro metodo, 
suno fonte tii incertezze, non destano ora pili nessuna preocc~pazione, e 
cos1 pure Ie dh'ersita di conoscenze e di capacita tecnica dell'agricoltore. 

Ma anche gli sN'antaggi non sono trascuralJili. Alcuni riguardano Ia ma
terialita delle ricerche: non' e certo tanto facile, ne spesso possibile, rile
yare Ie quantih\ prodotte dieci 0 quindici anni or sono. Questo svantaggio 
pero - in Toscana - Don e di gran momento; la contabilita agricola vi e 
infatti assai diffusa e spesso ben ten uta ; t~tto si risolve - comunemente -
in un magg'ior lavoro. Lo svantaggio pero maggiore, e costituito dal fatto 
'che, durante il periodo considerato - periodo che e al minimo di 12 anni, 
poiche non abbiamo presi in considerazione i casi in cui nOn fosse almeno 
possibile. ricostruire tina media sess~nnale delle quantita ottenute - possono 
essere intervenute -oltre il fenomeno che studiamo - aItre modificazioni 
nell'azienda' agricola. CO,rreremmo quindi il rischio di confondere Ie riper
cussioni di esse con quelle dell'irrigazione. 

Abbiamo 'perci\) accordato la massima attenzionc a questo punto, che
e, in l'ealta, i1 punto razionalmente pill deboledel metodo. 8i e concluso 
che, curando i rilievi con la massima attenzione e sottoponendo ad attenta 
critica Ie varie produiioni uniturie rilevate, e pos~ibile superare 10 scoglio, 
per In, quasi totalita "'elle eulture agrarie. 

Pel' una di esse pero - per ir grano - Ie difficolta sono assai maggiori, 
dato anche che si tratta di un prodotto fondamentale avente fortissimo peso 
sui l'isultati economici della produzione. La « battaglia del grano» ha in 
realta influito fortemente sull'assetto a ziendale , e il progresso nei metodi 
tecnici colturali e stato, senza esagerazioni, grandissimo. Attribuire tutto 
l'incremento quantitativo della produzione al fattol'e irriguo, sarebb~ stato 
evidentemente un grosso errore, che avrebbe portato ad un eccessivo otti· 
mismo circa, i risultati economici dell'irl'igazione; considerare ('ostante la 
pl'oduzione (dato che il grano non e lllai dil'ettamente irrigato) avrebbe costi·· 
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tuito un altro errore ~he ci avrebbe congotto a trascurare gli importantissimi 
lantaggiindiretti della pratica irrigua; basti pensare al maggior earico di 
bestiame e alia .congiunta maggiore quantita <1i letame, che assicurano, par
ticolarmente al grano, grand! vantag·gj. 

Per supel'are questa difficolta e stata necessaria una attenta indagine 
« llello spazio ». E" stato cioe necessar~o esaminare Ie produzioni quantitative 
medie attua.li di zone limit-rofe, dove si seguono gli stessi criteri tecnici, 8i 
somministrano Ie stesse quantita eli fertilizzanti, si coltiYano Ie stesse va
rieta, ecc. Queste produzioni sono queUe che, probabilmente,a,v1'ebbe rag
gillnto l'azienda in esame, nell'ipotesi che non si fosse SVUupiluta l'i1'l'iga
ldone. L'indagine, molto labor-iosa (lilt 1'ichiesto talvolta 10 stesso tempo Llei 
rilievi aziendali fondamentali) non e stata pero difficile, anche perche, spesso, 
esistevano in zone limitrofe poderi asciutti, appartenenti aBo stesso pro
pl"i('tario e condotti con identici criteri tecnici. 

Il bilancio economico. - II G1'inovero limita l'analh;i degli elementi 
economici alIa rice1'ca del J,'eddito netto deIl'ini'pl'enditore (:onCl"eto .. <\Y"ndo 
egli studiato premlentemente piccole pi'oprieta coltivatrici, tale reclcllto COUl

prende il reddfto .. fondiario, .it compenso al lavoro 'diI~ettivo e. manuale, il 
profitto. Noi invec-e abbia"mo spinto l'analisi sino alIa detel'minazione del 
reddito fondial'io. 

Questa diversita di procedimenti e semplice cOllseguenza delle Llivel'situ 
ambientali e non implica nessun giudizio _di· superiorit,\ eli un metodo suI
l'alt1'o. Per il Veneto si sono \-olute eYitare 'incerte e pericol08e attrihllzioni 
di valore; quella del lavol'O manuale sarehbe stata la .ph) difficile ed aVl'ebbe 
unportato una lunga discussione sui cl'iteri da seguire (1). 

Per la Toscana, invece, in regime -di mezzadria. Ie attl'ihuzioni du. fare 
si riducono a queUa del reddito del capitale diesercizio, tutte Ie aItre es
senLlo, generalmente, spese esplicite. 

La conoscenza dell' incremento -eli reddito fondiario pel' couseguenza del 
l'irrigazione -. cui perveniamo come risultato finale delle nostre ricerche -
ha, per i nostI'i scopi, un elevatissimo valore: tale incremento permette in
fatti .di giudicare dei limiti di spesa entro cui p08sono essel'C conteuute Ie 

(1) Scrive il SERPIERI nella prefazione: «ll tipo d'imlll'esu dominante nei territori 
studiati, che nnisee nella stessu persona lisicn, il Ilroprietario del fonda e il laYoratore 
mannule, ·ha eonsigliato il Prof. GRIl\O\'ERO, per ev\ture ineelote attriullzioni di valore, 
a D,On procedere - nella di!'<eriminnzione del redtlito dell'impl'emUtore concreto - fino 
uglf nltimi teL'lIlini economici dei quuIl esso e compGl!to: egJi percio 51 ferma allu deter
minuziolll' di quel reddito. che e insieme compenso dell'uso del Cllllitllie fonrtlal'io, del 
IUl"oro manual" ed evelltnule profitto di lmpresu. 

1\1a 11 GRINOYERO aggiunge poi la nozione deU'illcrenlento <Ii layoro manuale ronse
guellte aU'irrigazione: talche chi Yoglia PUQ ugualmente - attribuendo un VIIlore (il elle 
puo esspre fatto con maggiore attendibilitll quan<lo ne sia ben prt'cisato 11 fine) -
giungere alia COlloseellZ'l eli qnell'incremento di relldito fnnllinrio lonlo <1(,1 quale si e 
Bopra parlato ». 
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opere di tl'alSfOl'mazione il'l'igua. 1\18 non e qnesto il solo elemento che a noi 
preme determina1'e; anche gli ,altri (prodotto netto, 1'eddito di lavo1'o, red
dito netto del pl'oprietario), hanno notevole interesse e sonG fondamentali 
per giudieare su altri aspetti del problema irriguo (1). 

II gilUlizio economico. Relativall)ente al passivo del 'bilancio dell'irri-
gazione (passiYo rappresentato dagli oneri sopportati che, nel bilancio del 
proprietaol'io fondiario imprenditore, si contrappongono aU'attivo rappre
sentato dall'increine~to di, reddito fondlario) il ricordatovolume sulle irri
gazioni venete espone solo alcune sommarie notizie. La 1'agione di cio con
siste evidentemellte nel fatto che Ie aeque irrigue prowngono da canali, ed 
hanno quasi sempre un prezzo ben definito e conosciuto. L'esame dell'ele
men to passh'o si risolverehbe quindi semplicemente in un eleneo di costi di 
acqua per 1 'agricoltura. 

eii> avviene unelle in ToseHn<l, nelle zone similmellte irrigate; pel' esse, 
non abbiamo £atto altro che 1'ipol'tare il costo dell'Hcqua, quale risulta nI
I 'agrieoltore. 

Per gli impiantit1i sollevamento abhiatno inveeecreduto Oppol'tuno ed 
utile pl'ocedere anehe all'analisi del costo dell'acqua irrigua, supponendo 
I'impresa produttl'iee di acqua separata dulla impresa agraria. 

In realt;\ tale impl'esa assolutamente separata non 10 e mai, ed e solo 
per artifizi() logico elle lao consideriamo tale, E appunto a causa di qnesto 
artifizio (che crediamo completamente giustificato), oc('orre tenere presente 
una, importante avvertenza: alcuni costi inerenti all'impianto irriguo, ap
partengono alIa categol'ia dei costi supplementari; st tratta, come hen si 
comprende, di (Illei sei.'vigi (non di preponderante importanz<l del resto), che 

(1) lSi diee dll talulli ehe, nelle indagini di economia agraria, si. da t1'ol']Ja im]lOr
tnll~:l nlla determinHzione del redolito fondiariu, mentre pllssano in seconda linea nltri 
('\PIlIPnti (produtto netto - red(lito netto) ehe, da ,un punto di vista sodale 1.1 di piil 
strei'ta aderenza nBn realtll storica, hanuo maggiQr valore, e sonQ inuici migliori per 
giudicnre delle com1izioni genera Ii dell'agricoltnra, 1.1 della concreta situazione econQ
micn degli m~rit'oltori. Tale opiniQne e prQfondalllente vera, e noi 10. condi,idiRmQ, 
nlmC'uu lint'lll' es:m - male intprpretnta - nou pecchi per eccesso e non sin iutesa nel 
sensn che la determinazione del redditQ fonclinrio sia inutile, e di poca importnnzn. In 
realtll il dire ('he unu di qne~ti elt'menti e superiore all'altro, Qltre ('he eSRere iue~attQ, 
e privo di s"n:,<o. Cinscun elemento rappresenta qUIlIeosa, ed ha Ia suu pro[lriu utilitll iu 
rei:lzioue ngli !';('opi ('ui den· s~rvire: ntiuprnrIQ per nltri SCQ]li 1.1 interpretnrIo male (> 

nsn COlUune, mn tii cio non ha colpn la metodolQgiu. 'Tutte Ie determinnzioni quindi souo 
utili, Be si ha ben chiaro ill mente ('usa rnppresentnnQ e a COSII possono sen'ire. tutte 
sar:muo errate se ci si ostina ad a<loprnrle male. 

L ·QI,inilllle riportnta nQn e - in fondo - chI' un aspetto di tutta la spiccata tell
dell)l;ll (l>eneficn tendenza) £Ii dnre - nelle ricerche economiche mnggior valore nlla nde
l"t'nza nlIa l"enltll stoi'icn. E non que!lto e in fondo che un mOJilento dell'eterna oseilln
zion .. d"lIo spiritQ umllno tra la· storirit1t e III rnzionlllit1t, tra la induzione e la dedu
ZiOlll', (H;cillnzione che, in yarie epoche e in vllrie fQrme, ha determinato orientnlllellti 
verSQ l'uno 0 l'nltrQ proce(]illlelltQ. DunIislllo che 11.1 spirito criticQ nQn risQlve nella 
SIl]ll"emflZin dell'uno 0 dell'altrQ metollQ, ma sibbene nella constataziQne di unn arlllQnica 
loro coesistenza, 
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sono ottehuti in piii dai fattori produttivi gia esistenti nell'azienuaagl'aria. 
E siccome essi sono gli stessi in tutti i casi studiati, e i' vari impianti stu
diati. hanno tutti, con l'azienda agraria Ie stesse relazioni, la comparabilita 
dei vari oneri di il'rigazione sussiste in pieno. L'ammontal'e di tali oneri 
non de"e perdo ritenersi come poco significativo; anzi 10 e molto, perelle e 
questa in sostanza il tipo di irrigazione clle assolutamente preuomina. 

E' ovvio pero elle il costo dell 'acqua clle determineremo non potrebbe 
essere confrontatocon quello di un'impresa realmente separata da quella 
agraria e faeendo -capo a diversa persona.. :Ua questamaneanza non ei _pre()(;
eupa a ffatto , pOiclle, come dicevamo, un simile casu non 10 abbiamo mai 
riseolltrato. 

I bilanci economiciche costituiscono la base per formulare i giudizi di 
convenienza, -sono stati material mente impostati valutando dapprima gli in
crementi di reddito fondiario al lordo delle spese annue di esercizio dell'irri
gazione, e riducendoli successivamente al netto di queste spese. Ponendo 
questo incremento netto in confronto COn i capitali sblbilmente investiti nel 
suol0 rieayiamo il « saggio ·d'investimento» ehe eostituisce la base del gin
dizio. 

Pl'eferiamo seguire questo' sistema anziche queno del cosiddetto prez:::o 
di trasforll!az-ione) dato elle quest'ultimo implica l'assegnazione al capitale 
investito nel suolo' (capitale da ritenel'e pratica.mente fisso e caratterizzato 
da una, rendita, .. 0 meglio, da una quasi-~ndita) di un pi'edeterminato inte
resse. II ehe non e logico poieM in realt~ l'interesse di questo capitale, e 
determillato dall'ineremellto di rendita fondiaria che da esso viene provo
cato. AttdbnirgIi un interesse a priori porta a falsare il fenomeno reale, 
con la conclnsione finale eli non giungere cllill,ramellte a spiegarsi per quale 
ragione si eonti~ua tranquillamente ad iI-rigare malgrado clle l'impresa irri
gua sia, come sidice, «( in perdita)l. 

In concreto, fino ache il saggio di im'estimento sara positivo non si 
potr:). dire clle l'irrigazione, in quel particolare caso,' non convenga· e clle 
sia destinata a scomparire. Cio - e non immediatamente - (1) puo avvenire 
solo se ~e spesI' eli esercizio supernno l'iucremento di l'eddito fondiario. 

*** 

II giudizio economieo, come i bilanci econOllllCl, e sempre l'ifel'ito alIll 
unita aziendale. Ne con8egue eIle, in un dato anno, lion tntto il terre no cost.i
tuente l'azienda e irrigato, ma l'aequa segue Ie ricorrenti alterne vicende 
della rotazione agl'ul'iu. Non solo, ma neppul'e Ie culture irrigue so no Je 
stesse da azienda ad azienela: talvolta si irrigano solo poclle colture, talvoltll, 

11) Diciamo non immedintnmente pe1'chp l'ngrieoltore pub. PI'1' un ct'1'to temllO, nOll 
teuer conto delle quote di nmmol'tnmt'nto. 



tutte,aa eCCeZlOlle ge~el'aunente del grano. Col oro ch~' l'itengollo che i cal
culi di convenienzli, e<lonomica dehhono essere riferiti esclusi\-amente alle col
ttU'e irrigue, escludendo Ie asciutte, che vogliono cioe determinare Pincre
mento co~seguente l'irI'igazion,e per Ie superfici efiettivamente irrigate, di
cendo che e questo I'indke di convel1ienza che praticamente interessa l'agri
coltore 0 il prugettista, conclu'deranno chI' icalcoli da noi esegniti >lO~,O 
fallaci, poiclie, in un ce1'to l'~nso" diluiscono nello spazio. i benefici dell'irri
gazione. 

Nuh ,cl'ediamo che do costituisca una menda dell'indagine. La valuta
zione delle ripercussioni deU'irl'igazione su una sola cultm';lo su alcune cul
ture sistematicamente irrigate, puo essere utilissima in bse spe]'imentale, 
e puo sen'ire a giudicare - com pi ute esperil,;nze di confronto - deU'optimll1n 

di quantitl1 di acqutl da impiegare tenuto presente il. costo. ~Ia simile proce
dimento non pno costituire una base di giudizio peri complessivi risultati 
economici; essi devono essel'e rifel'iti al caso reale, all'azienda agraria. 

Puo nascere, pero, a questo proposito, un dubbio, che trov3 la espressione 
seguente. in detinitiva dunque i val'i incrementi di' rt:ddito fondiario deter
-minato, sonofrutti di casi diversi di irrigazione e quindi nOn sono tra 101'0 

pUl'agonabili. Se - come l'isulta anche dalle analisi eseguite - tali incre
mend sono ottenuti una ,;oIta ron una dotazione di tlcqua annua media pad 
a 5-6000. lllc./ettal'o, un'altra volta, invece, con una dotazione compiessiYa 
pari a 1000-1500 mc./ettaro; qualj l''elazioni posso trovare tra questi casi 
solo. apparentemente uguali? Quali considerazioni conclusive si possono' 
tra1're? 

L'ooiezione, dulpunto di vista economico aziendale, non l'egge, quan
tunque scaturisea da essa una importante osservazione. Non regge poiche 
in realta non e gia, il capriccio dell'agl'icoltore 0 la sorte, che determinano 
questi diversi modi eli 'irrigazione, ma bensi sono Ie varie condizioni ambien
tali, Ie quantita di acqua dil>ponihili, l'ambiente economico ed il contratto 
agrario, !'CC •. L'incremento volta a volta determinato e, all'incirca, l'inere
mento ebe potra ottenersi in qnella zonu" in conseguenza IIi una diffusione 
della irrigazione eseguita col metodo in uso in quell a, azienda. Questo dicono 
i nostri rilievi e non piu. 

In altri termini si presume elie ilproblenla della scelta del modo con 
cui utilizzare l'acqmi disponibile ilia gilt stato, risolto . .Ad esempio in aicune 
aziende si somministra tutta I'acqul1 dispollihile aIle sole co1ture da rinno,"o, 
I' qliesto perche eom-iene aU'ugricoitore far cosi piuttosto rhe somministrarne 
lIua parte anrlle ni )lrati in rotazione, 0 simili. Si 'P0trehbe rilcYare che sa
rebbe tuttavia utile dimostrare questo a mezzo di caleoli economici, il che 
lion vogliamo eel'to negal'e. i\Ia Ia dimost1'azione esigerebbe l'e!';ecuzione tIi 
IIna sel'ie di hilullci aziendali ipotetici, e noi nOll vogliumo ora" in queste 
l'icerelie, dil>tat'earci dal' solido tel'l'eno ,degli accadimenti concreti. 
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8i I).oti beile tuttavia ehe abbiarilOesc.luso, galle liostre ricerche, quei 
casi di irrigazione, in cui solo una parte dell'azienda eI'a irrigata, l'imanendo 
I'altra costantemente. a<sciutta; nel qual {'aso 'realmente si potrelJlJe parlm'c 
di un uiluimento dei risultati economiei. 

Vpsservazione eha si puo fare e peri} questa.! rilievi eseguiti, sOl'ltan· 
zialmente, non si prestano ad unaelabol'azione statistica, al calcolo uei va-
1011 .meui, od alIa ricerca di e()rrelaziont tra i mezzi impiegati ed i risultati, 
tl'OppO eomplessi essendo i lattori che influiseono, La ricerca, ad esempio, 

. della relazione esistente tra Ia quantita <l'acqua impiegata e l'incJ'emento 
di reddito fondiario, puo. farsi quando siano com pi ute numerose ricerche 
su un comprensorio omogeneo e su casi d'irrigazione differenti solo perla 
quantita diacqua. Nel n08tro ca~o invece si· tratta di casi forteniente diversi 
e solo con un grossolano processo mentale si possonocogliere alcune ten
denze e avvicinare tra 10ro l'andamento di alcuni fenomeni. 

Analogamente non .aVl'ebbe senso il cercare di mettere in relazione i 
ri,;niltati trovati COil lequalita ·del terreno, 0 con Ie quantita di pioggie, ecc. 
~on che tali rel!lzion~ non esistano allzi sonG talvolta fortissime; ma la com
plessita ·uei fattori elle agiscono e tale ehe un tentativo in tal senso costi· 
tuirebbe un inutile ed. infelice sfogo analitico. 

A.lirequestioni di Jnctodo, - Diciamo inline brevemente ehe: 

a) i prezzi dei prouotti e dei mezzi di produzione da nol adottati sonG 
gli stessi di queUi prescelti" dal Gl'inovero: cio per facilitare i eonfl'onti. 
Solo pel' alcuni prodotti, su cui influisce molto Ia qualita 0 Ia sitmv;ione dei 
pill ristl'etti mel'cati (vino, Iatte, talJaeco, bietole da zucchero, eec,) alJbiamo 
adottati prezzi diversi, sempre pei'o riferiti alla stessa epoca, In tali casi 
qnesti pl'ezzi sono ~'iportati nel testo; quando non vi e aleunaindicazione 
si intel1de ehe si trutta dei pl'ezzi adottati dal Grinovero; ehe l'iportiamo 
It pagina seguente; 

.b) nel calcolo dei pro~otti animali non abbiamo seguito il metodo Lli 
valutare rutile di stulla, abbiamo invece calcolato la ,produzione quantita· 
tiva annua (ancile 80ttO forma di incremento); 

0) dato che spesso si trutta di casi di irrigazione recenti. e che non 
sonG Sopl'uvvellute variazioni catastali, alJbiamo considel'ato Ie imposte come 
egllali sin nella fase asciutta che nella irl'ignu, Gli incrementi valutati sono 
pet'cio al 1m'do (lei probabili flttttri rnafl:Ji01"i carwhi fisooli. Perle eoppie 
uziel1uali uellezone d'alltica irrignzione, dove esiste da tempo una diITel'enza 
lli iIl~1!osizioni, ahlJiamo calcolato gli iller~mellti al netto dd maggiori cariehi 
nscali, Slilvo poi, perla <lovuta Olllogeneita con r casi precedenti, l'iferirli 
nuovamel1te a1 lOl'do. • 
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PN'zzi dei prodotti agricoli e dei mezzi di produzione interessanti Ie aziende studiate 

(ela GRINOVERO) 

frumento al q.le L. 100 seme medicll • al q.le L. 500 
mais lllaggengo. 55 semp. trifoglio » » 325 
mal~' cinquuntino 45 Beme cavolfiore. al kg. » 300 
fagioli . I) 120 solfato di rame al q.le » 185 
cavolfiore . » » 20 solfo. I) » 110 
pesche . a1 cento » 100 perfosfuto 16/18 » » 24 
carne di bue. al q.Ie » 280 nitrato di calcio 0 soda » » 95 
carne au vacca . » » 2;)0 cloruro potassico )) 80 
carne <Ii vitello. » » lIOO solfato potassico » » 911 
fieno. l) 22 calciocianamlde. I) I) 64 
paglia )) )) 8 solfato ammonico. » » 85 
letullIe . » '1.30 

Gli altri prezzi 0 non hanno importanza per noi, 0, date Ie diverse qua
lita delle produzioni, sono diversi da quelli adottati dal Grinovero. 



CAPITOLO PRIMO 

L~AMBIENTE TOSCANO E LE IRRIGAZIONI 

L'evoluzionc economico-agmria, morierna e il fattore i1"riy'llo. - A quel 
val!to movimento di aecelerata evoluzione agricola che, iniziatosi all'incirca 
nella seconda meta del XVIII·secolo, si prolungo nell'SOO, e prese nuova forza 
e vitalitta sotto l'impulso ~el generale progresso scienti:fico e tecnico, Ie varie 
regioni italianehanno. partecipato con intensita e con forme diverse, mal
grado che i fattori elementari che provocarono il I,Dovimento, fossero ovunque 
gJi stessi (smobilizzo della proprieta fondiaria, caduta dei .superstiti vincoli 
feudali, e, pill tardi, progressi della chi mIca , della meccanica, delle oomu
nicazioni); e malgrad'o che, ovunque, la popolazione rapidamente crescente, 
premesse suI suolo con la medesima intensita, e eercasse di trarre dal suolo 
maggiori frutti e nuove possibilita <Ii vita. 

Nella Lombill'dia bassa, dopo ehe U ducato fu staccato « dal cadavere 
spagnolo e ricongiunto all'Italia' vivente» (1) dopo l'accentuato movimento 
iii suddivisione dei benifondiari e l'ati'ermarsi della conduzione a mezzo del
l'afiitto, fOI"ma che permetteva di far affiuire all'agricoltura l'indispensabile 
capitale (2), prevalse nettamente il tipo di impresa irrigua imperniata sulle 
produzioni llootecniche, che, m;llgrado la contraria. opinione di un eCono
~nista aeuto. come il V('t'ri (3), rappresentava un notevole vantaggio e dava 
da vi,vere ad .una popolazione rurale pill densa e pill lega,ta aHa terra. 

Le acque irrigue si potevano otten ere. a basso co'sto, dato cbe i grandi 
ghlacciai alpini regolano. il corso dei .fiumi iill modo che l'acqua abbonda nel 
periodo estivo;· la naturale eadenz\l delterreno permise aH'irrigazione di 

(1)CArrANEO C. _. ~-otizie tlaturu/i e cil'ili lIulla LUII/bardia., purug. XXXIX. 
(2) Il CA1-I'ANEO. ('ollle ~ noto, ('olpito dal fntto della' tendenza dei ('apitali mobili 

verso la possidenza. (gill rilevata da A. SMITH), affermo la legge ('he 1'« agri('oltura esee 
dalla dtta)l; legge l'he' in realtll non i> verll e non " ,legge, I' ('he ('Ostituisee solamente 
una constatazione di eircost(lnze storiche mUlIifestatasi in 'certi tempi e in ('erti luoghl; 
m'l ('he eflical'emente rillllsume 'Ie tendenze «I ul('une epo('he. 8ulle profonde Infiuenze 
della di.~pa!ln()li;;'zazio/le (l'espres!<iolle p. dell'.TACIl'iII del paese - V. JACISI - La p,.opt-icta 
jot/rHo,j-ia e Ie popolazi()t/i a(1l'icole in. Lombol'f/.'w. pag, 55 e segg. 

(:1) VERRI P. - ."lcl-itti, Flrenze -Le Monnier - 18G4 - pag. 309. 
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inserirsi facilmente nell'ordinamento delle aziende agl'arie. E si assistette 
ad un rapido progresso, ed ebbero nuova e maggior vita Ie opere irrigue 
dei Visconti e degIi Sforza, che il triste periodo spagnolo pareva aver fatto 
dimenticare. Si diffusero anche nuove culture, e' tale fenomeno e. da porsi 
in rapporto di mutua relazione con 10 sviluppo irriguo. II mais, che nel Ve
neto era gill coltivato alla secorida meta d~l XVI secolo, proveniente dal lIUOVO . 

continente americano, non si' estese nella bassa Lombar.oia che un secolo pill 
tardi; nelle zone digrande irrigazione piemontese ancora dopo (1). n liso, 
prima confinato nelle zone paludose, trova nell'affermarsi della irrigazione 
eseguita con grandi quantiti1 di acqua, la ragione per estendersi nei terreni 
ad ordinaria cultura agi'aria, ed aUe risaie stabili si sostituirono quelle in 
rotazione. 

La pianura che si estende ·a· destra del Po (Modena, Bologna, Ferra
ra, erc.) partecipopur,e al forte impuIso di progresso. Ma Ie condizioni e['ano 
giit diverse: non acque abbondanti e a poco prezzo, cIte i terreni appenninici 
sono, in estate, in magra; non gl'andi aziende in via. di sistemazione, rna 
appodel'amento gia, difl'uso, non classe bOl'ghese econom.icamente potellte e 
provdsta .oi forte spirito .o'impresa. Ma in compenso una relativa :fiorillezza 
agricola, e teN"eni, per condizioni originarie, assai pili fertili di queUi in 
sinistra del Po. ' 

Le ripercussioni del progresso agricolo furono qui menu apparisf'enti, 
rna forse quasi del pari importanti; dal punta di vista sociale e delle condi
zioni dei lavoratori manuali 10 furono certamente di pili. La conduziolle 
familiare (mezzadria, piccola proprieta) prevaleva, e, ill quakhe zona era 
pure diffuso il medio ed il piccolo affitto. L'agricoltUl'a con il grano e eon 
il mais raggiunse livelli produttivi forse impensabili e trovi) nell'erba medica 
la. foraggera pin adatta, che, pur senza irrigazione, dette magnifici risultati. 

In aIcune regioni dell'ltalia Meridionale e delle isole si ebbe pure un 
notev,ole impulso di opere irrigue, opere perc.. che. in gran parte preesiste
vano e avevano lung-he tradizioni, e clie, in delinitiva, non interessaroJlo 
.che ristrette e particoIari zone. . 

Troviamo qui condizioni del tutto diverse da quelle sopra viste: uequa 
ad alti costi; taIvolta c,arissima, mancanza di convelli~nza - dato it costa -
a,d irrigare le ordinarie, culture agrarie.L'irrigazione si diffuse solo in queUe 
ristrette oasi, dove particolari culture, ricche 0 ricchi<ssime, rendevano cou
v~niente l'impiego .oi queste acque :negIi orti napoletani 0 negIi agrumeti 
siciliani. 

Quare Ia posizione della Toscalla in questo quadro che abbiamo sche
maticamente tracciato? 

(1) LUIGI M.:SSEDAGUA - Il mais e "a vita rUl'ale italiana, pag. 261 e segg., 301 e 
segllenti. 



- 19-

In questa l'egione (00 in altre adessa simili dell'Italia Centrale) 1'« opera 
maior)1 degli agricoltori fu costituita dalla sistemaziQne collinare. In col
line ingrate, c'pn l'intensificazione delle' culture qella vite I' dell'olivo,fu 
possibile far \'ivere una popolazione rurale quasi densa quanto quella di zone 
italiane pin favorite. Le pianure delle zone interne, gia da antichi tempi 
messe a cultura, si orientarono, in genera Ie, verso ordinamenti simili ai 
collinari: -appo<leramento, prevalenza' di mezzadria, coesistenza di pianta
gioni arboree con Ie erbacee; sah'o, rispetto aHa ~ollina, una maggiore pre
valenza di queste- ultime. Xelle pianure costiere a sud di Livorno, persiste
vano ancora i caratteri di agricoltura estensiva, malgrado l'indubbio pro
gresso e l'opera appassionata dei granduchi di Lorena. 

L'irl'igazione fu, in ogni caso, poco curata. L'approvvigionamento delle 
acque er3, quasi SeJilpre, difficile, in molte zone poi non ne esistevano affatto. 
II l'egime dei fiumi e tipicamente torrentizio, Ie acque sotterranee erano poco 
conosciute. Anche dove era- tecnicameilte p~sibile irrigare, il fattore econo
mico f<lcem assai dubitare dell'opportunita di intraprendere una simile 
opera. :Uancavano, infatti, in confronto aIle zone meridionali, culture ric
che irrigabili; e manca\'ano d'altra parte, in confronto aIle settentrionali, 
Ie possibilita di ottenere Ie arque a basso costo. 

Solo nella bassa 'Lucchesia il verificarsi di quest'ultjma situazione per· 
mise un certo s\'iluppo irriguo. 

In linea generale si puo <lhe chI' per quel che rigllarda i costi di arqua 
l'agl'icoltura toscun<L puo sopporture livelli maggiori di queUi dell'Italia 
settentriollale. dato che gli altri fattori (calore, insolazione, ere.) sono qui 
pill favorevoli; lila non potrll, sopporlare i costi elevati dell'Italia- meridio
nale. I limiti snperiori -od inferiori di tali costi sopportabili saranno poi de
terminati dagli aitri fattori: esistenza 0 no di culture ricche, facilitii di svi
hIppo dell'irrigazione, ecc. 

Questi i fattori I'd i limiti in generale. _Occorrera ora esaminare cIa vi
-cino Ie varie zone toscane, Ie 101'0 diversita, il 101'0 sviluppo irriguo, e l'in
cremento dei pl'odotti e dei l'edditi che l'inigazione determina. 

*'** 

Ripol'tia,mo, a titolo di complemento, alcuni dati generali. 
In Toscana. il rapporto tra. la -superficie irrigua I' quella asciutta e 

dell'1,4-. %. Le il'l'igazioni sono estese su cirea 17.500 ettari (23.637 secondo 
pin l'ecenti dati dell' Associazione per Ie acque pubbliche d'Italia)-. La per
centuale e in ogni modo inferiors non solo a quella della Lombardia ePic, 
monte (32.9 % e 27,7 %) rna unche a. quella di alcune regioni dell'ItaIia Cen· 
trale e Meridionale, quaU I'Umbria e il Lazio (1,7 %), la Campania (2,7 %), 
la Calahria e la Lllcania (3;7 %'), Ia Sicilia (3,3 %). 
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L'irrigazione in Toscana e sistematicamente estesa solo in alcune zone 
lucchesi e di Massa C(lrrara (7000 ettari circa) ; dove l'acqua deriva da canali 
di origine assai al1tica. Nelle altre zone si tratta quasi esclusiv!lmentedi pre
levamel1ti dal sottosuolo e di l?iccoli impianti isolati. 

II progrediellte sviluppo delle irrigazioni in Toscana, e anclie testimo
niato dai dati seguenti, che pero, si noti bene, sono relativi solo aIle con
cessioni, non sempre seguite da effettiva attuazione dell'irrigazione. 

Concessioni per derivazione di aeque ad uso irriguo (1). 

PROVINCIE 

_"-rezzo ......... . ettari 

Fitenze . 

Gros~eto 

Livorno .• 

Lucca •... 

Massa Carrara . 

Pi~a . 

Pi~loia 

Siena. 

TOTAL,E • 

1880-89 1 J.890-900 11900-09 11910-19 

72 

177 

68 33 

80 

151 286 

3 

98 

1 

:170 

131 

43 

654 

157 

18 

468 

17 

15 

674 

19tO-32 

76 

3~8 

259 

aso 
143 

5000 

484 

127 

1150 

7946 

Oitre ad esse, natul'almente, vanno tenute presenti Ie irrigazioni con 
aeque del s9ttosnolo, particolarmente numerose dopo il 1924.-

. , 

I. - L' A,MBIENTE FISICO TOSCANO IN RAPPORTO ALLE IRRIGAZIONI 
-' ' 

n lllutevole aspetto econolllico, agrario delie singole zone agral'ie toscane 
e conseguenza di vari fatton, la C\li azionee cosi cOlllplessa e intl'icata, da 
rendere disage\'oie ogni tentativo -!Ii analisi. Tl1ttuvia, ano scopo di inqua
drare meglio In nosh'a esposlzione adotteremo la' 'distinzione fondamenta1e 
di zone intrrne. zone precostiere, zone. costiere .. Distinzione che - perle 
parti di pianura che a 110i sostanzialmente premono - ha anche un fond,t-- ' 
mento geologico, dato che l'ol'igine delle pianui'e si fa: mana mana piu rl'<;tmte 
procedendo dall'interno veli';u H litorale;, rna che in so stanza si de\'e conside
rare come una semplice distinzioue di co'modo. D~lle vade zone' eSaIuiul'I't'lllo 

" . 

(ll Eillborlltt', dnlll" ,.ubblit-nzioni del serv,izio Idrogratico del Ministl"ro' LL. Pl'. 
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bl'evemente Ie condizioni fisiche e Ie economico soeiaIi. Esame compiuto in 
l'appol'to aUe irrigazioni, il che signifiea' sostanzialmente compiuto in modo 
incompleto e disarmonico, traIasciando queUe earatteristiche che non hanno 
con ,l'il'l'igaz'ione ehe Iegami indiretti e approfondendo lnvece I"esame di. quelle 
cbe a noi piu premono. 

II terreno nei suoi aspetti geologici, fisico-chilnici, morfologici. - Il ter
reno delle pianure toscane e piu 0 menu adatto all'irrigazione.in dipendenza 
di sval'iati fattori. Nelle pianure 0 conche interne, Ie condizioni favorevoli 
prevalgono e si hanno qui terreni di buon impasto, sufiic'ientemente permea
bili. Vero e che talvolta si ritrovano anche terl'eni esclusivament~ com patti 
ed argillosi, ed e noto che l'irrigazione in tal casu costituisce una operazione 
non sempre facile; rna iIi complesso tali terreni non costituiscono Ia maggior 
pal't& di tali pianure. Le stesse osservazioni si possono fare per Ie pianure 
precostiere. 

Nelle pianrire costiel'e invece e piu facile troval'e terreni in cui pl'edo
min a uno degli. eIementi,costitutivi; generalmente 0 Ia sabbia 0 l'al'giIIa. Cio 
dipende sia dalla,piu recente 101'0 fOl'mazione, sia dal fatio che sulla maggior 
parte di essi nonsi e ancora fatta sentil'e l'azione ripetuta della vegetazione 
e dell'uomo; 0 si e fatta sentire in modo Iimitato. Questi terreni tuttavia 
hanno per noi una certa importanza, dato che, in molti di essi, l'irrigazione 
e l1otevolmente diffusa (litorale versiliese e della Lunigiana) 0 si stu, diffon
uendo con promettente impulso (p'ianm·e costiere Iivornesi) (1). 

I cosiddetti tomboIi litoraneiedalcune striscie di terl'eno prospicenti al 
mare, sono costituiti, quasi esclusivamente, 'di rura sabbia silicea e l'irriga
zione, con gli ordinari sistemi, diviene quasi impossibUe. 

Nelle Ioealita litoranee piu interne invecei tel'reni, originariamente sab
biosi, 'si mostrano gill profondamente modificati: riportiamo - dall'Ugolini
alcuni fondamentali caratteri. di essiJ (pianura pisana). 

I 
Ctl.MPIONI 

CO!llPO:'tENTl 
10 20 30 

Sabbia silicea' . 

I 
is 0 

0 78 % 5~ % 

Materiale argilliforme 9 .. 24 .. 
Carbonato di' calcia 6 .. 5 .. 8 .. 
Aequa a 125. 2 .. 2 .. 4 . 

II ,campione 3° e costituito ,ua un terreno di composizione gi.1 molto mi
gliore: si ossel'vi ancheia maggior capaeitll per I'aequa; 

(1) Dill pun to di, vist 1 chimico e tisico BOnO stnte compinte Dlolte ricerche: ller 
notizie piii precise riDlandiumo a: R,o UGOLINI - I,e ro('re dr'l/tl '}'oscallo r'ome base per 
una va,lutazione razionale della produzione IUI'da dei suo terl"lmi agf'aj-! - PiSll - M,a-
ribtti - 1932. " , 



- 22-

I terl'eni con prevalenza di elementi saUUlOSl l'lCllleoono granOlsslma 
quantita di acqua ed irrigazioni a turno brevissimo data Ia facilita con cui 
essi si asciugano: Ia prima condizione e spes so ineoneiliabile con Ie ·possi
bilita idriche toscane. Le irrigazioni eseguite su aree ristrette e su colture 
che coprono densamente il terl;eno. (tipo eolture ortieole), attenuano eviden
temente 11 difetto del terreno e sana state, in realta, quelle che pili si sono 
diffuse. In alcune Iocalita su terreni sabhiosi si sono anche sviluppati i frut
teti, a cui si sOlllministra l'acqua irrigua portandola direttamente al piede 
delle singole. piante, evitando eos1 i pill forti disperdimenti (litorale na
reggino). 

Tali terreni Iimitano anche note vol mente l'effetto utile delle pioggie_ 08-
servano infatti frequentemente i pratici eon08citori dena zona, e gli stessi 
coloni, che Ie pioggie estive hanno azione quasi nulla, che esse « vengono e 
vanno» e non sono che minima mente trattenute dal terreno, che limitano 
il 101'0 influsso al pel'iodo di durata delle pioggie 0 poco pili. Queste osserva
zioni contengono una verita importante: Ie piog·gie estive, quasi sempre III 

earattere torrenziale, hanno in realta·, in quei terrenL una utilita limitata, 
e talYolta, data la 101'0 violenza, fanno pill male ehe bene. 

Tenendo poi dovuto conto dell'azione eombinata dei venti, resa pitl. sen
sibHe dalla searsa vegetazione esistente, si conclude ehe questi terreni sab
biosi eostituiscono un fattore non completamente favore,-ole allo sviluppo 
il'riguo. l\lalgrado questo l'irl'igazione e qui relativamente diffusa, per conse
guenza di altre circostanze, di cui pit) avanti direnlo. 

Carattel'i opposti, a tutti ben noti, hanno i terreni eccessivamente argil
losi, che pure si ritrovano frequenteruente sia nelle pianure interne che in 
queile costiere. Secondo dati esposti dell'Ugolini il eontenuto di argilla in 
altune localita e elevatissimo: nella zona delle curigliane (parte meridionale 
della pianura pisana) supera tal volta il contenuto dei ben noti III u.ttaioni 
del voIterrano. In alcune parti della pianura grossetana, neUe zooe determi
nate dal flume Ombrone, che ha la sua origine, come e .noto, neHe argillosis
sime eoUine plioceniche della provincia di Pisa, si rilevano percentuali di 
argilla dell'SO-90 % (azienda Grancia, zona deU'Istria dell'Ombrone, zona 
tra. 1'0mbrone e Ia ferrovia, ecc.,. 

E' nota che - anche dal punto di vista tecnico - l'irrigazione dei terreni 
argillosi e tutt'ora discussa e si espongono soyente Ie gravi difficolta che ad 
essa si· oppongono. In Toscana tutta,'ia Ie difficolt,) sono minori:· si pensi 
infatti che qui si irriga, quasi sempre, con limitate quantit,\, eli aequa e che 
quindi sana meno da temere quei pericoli di asfi8sia· radicale che, nei terreni 
argillosi, si accompagnano soyente all'irrigazione. 

La costituzione morfologica del terreno e per un Iato favorevole ane irri
gazioni, per un altro sfayore\'ole. E' fuvoreyole nel sen so che esistono nume
rose zone doye la pendenza del terreno e Ia cadenza relativameute sensibile, 
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permetterebbe facilmente derivazioni da corsi di aequa, senza costringere a 
:{Jorre .Ia presa molto a monte. Queste condizioni sono meno buonenel basso 
corso dell' Arno, rna invece favorevolissime nel Serchio, in talune parti del 
Valdarno ed in tutte Ie vallate laterali ed affillenti~ Passando pero dall'esame 
generale a queIlo delle singole ristrette· zone, Ie conclusioni cambiano. 

In molte zone della parte settentrionale della pianura padana, ad esem
pio, si hanno regolarissime formazioni geologiche del pleistocene antico, che 
il 8acco, con espressione significativa, chiama semplicemente « terrazziano », 

o alhivioni terrazzate antiche. La regolarita. dei depositi, succedutisi nel 
corl!O del quaternario,. a guiaa ai ampie terrazze lentamente degradanti, e' 
stata. condizione favorevolissima per 10 sviluppo irriguo, sia per Ie opere 
generaIi di distribuzione, sia per l'adattamento interno dellesingole aziende. 
In 'l'oseana oinvece manca alcunche di simile. La sistemazione dei terrenf per 
renqerIi adatti II> ricevere Ie acque irrigue, senza provoeare l'istagni 0 1a
sciare zone asciutte, nel caso di una irrigazione per scorrimento, e opera 
a&~ai pili ilispendiosa e difficile di quel che non sia stata, ad esempio, nel 
VercelIese, nella Lombardia, nel Lo~igi;;tno. In talune zone auzi la spesa risul
terebbe senz'altro proibitiva: si pensi alIa strettezza della "allata dell'Arno, 
aHa piecolezza ed irregolarita dei baciui laterali, aIle zoue di terreuo limi
tate dalleirregolarissime curve del flume, che determinano spesso goleue 
dalIe forme bizzarre, erc. 

L'irrigazione a 'pioggia pal'eva dovesse risolvere ottimameutequesto pro
blema, e in realta. si e un po' diffusa. Ma dal lato economico (non vogliamo 
entral'e in discussioni tecniehe), molte souo ancora Ie ineognite, tanto e vera 
ehe la crisi attuale dell'agricoltura ne Ita quasi del tutto al'l'estato i1 pro.
mettente sviluppo. 

Le zone litoranee, costituite da terreni in prevalenza seiolti e sabbiosi, 
sono invece in condiziolli pill favorevoli. E cio' sia perche gU !lpostamenti 
di terra ,. sono pili facili, sia perche Ie irregolarita. del terreno sono minori, 
sta intine perehe i peI1coli dei ristagni di acqua sono, nella maggioranza dei 
casi, senza importanza. 

Vero e che in questiterreni, come:lllche nelle piauure pl'ecostiere, si 
ritrovano spessissimo paludi e zone di acqua ristagnante' dovute a ben note 
cause; si pensL alIa Versilia, a MasSaciuccoli, aile valli del Cornia, del Ce
cina, dell'Ombrone (1), aIle zone pili interne del Bientina e di Fueecchio, eec. 
:Ma tali casi non hanno pel' noi molta importanza. . 

La pioggic. - Un esame completo delle caratteristiche pluviometrieile 
in rapporto all'irrigazione puo farsi solo possedendo dati analiti<;i per un 
lungo periodo di 1lnui in modo da poter eonoscere Ia probabilita che 11<1 Ulla 

(1) Cfr. TOFANI e PE'fROCCHI - Le trusfo1"'flluziolli fOH(/iurie nella Mal·emmu TOS('UII'I. 
HOlna - 1930-YIlI. 
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data precipitazione nllmma di verificarsi, 0 la probabilita che si verificbi 
un eccezionale pel'lodo di siccita., ecc., ecc. Si noti che risultando espresse 
queste probabilit:1 anche in val ore percentuale esse possono, con errore tol
lerabile, essere applicate a localita vicine, aventi pioggie totali diverse (1). 

Esponiamo dati dell'Osservatorio di Perugia (poco lontano dall' Alta 
Valle del Tevere) e Firenze per Ie zone interne; di Pisa e ,Livorno per Ie zone 
precostiere e costiere medie, di Grosseto per ]e zone costiere piu siccitose 
a sud di Livorno (zone estensive), di Spe1.ia per Ie zone lito ranee molto pio
vose a nord (zone intensive a pic"cola proprieta), ill Lucca per la .pianura 

. precostiera lucchese, pure molto piuvosa. 

Per il semestre aJwile-settem bre si ha: 

ZO~E 
Precipitazioni che nOD sono superate in anni 

10 20 30 40 I 50 60 90 I 100 

Perugia . rem. 289 324 379 420 447 452 473 520 573 664 

Fireoze " 251 265 296 316 346 373 402 463 499 647 

Lucca . " 294 359 386 397 483 504 562 616 681 833 

Spezia. " 293 393 420 432 503 540 552 564 639 771 

Pisa " 28P 312 334 353 379 404 441 474 526 745 

livoroo " 195 220 237 265 231 334 363 3~3 486 706 

Gro~seto . " m 191 ~O4 233 246 270 292 306 339 377 

Per i1 trim.estre giugno-agosto: 

Perugia . rom. 83 106 125 146 168 190 230 252 2S2 4:-'0 

Firenze 52 86 97 115 128 155 168 211 252 3U 

Lucca. 67 99 113 134 145 169 211 235 271 441 

Spezia. 60 80 105 130 162 179 205 303 381 469 

Pisa 50 75 92 106 124 151 163 178 245 465 

Lhorno 38 53 7i 86 93 107 133 162 199 395 

Grosselo . 27 43 53 60 83 93 101 115 145 229 

Le fOlldamentnli C,<ll'attel'istiche pluviometl'iche della To~ana (per i mesi 
che It noi intel'et>sano) risuI'tano qUilldi COll piena evidenza e si possono, anche 
con una certa razioualita, distinguel'e alcune zone clll'atteristiche. 

Innanzi tutto una zona, piiI internll carllttel'izzata da precipitazioni pit) 
elevate e che comprellde I'aita valle del 'revere, l'alta valle dell' Arno, ecc. 
Procedendo ver~o la costa Ie precipitazioni nel pel'iodo irriguo diminuiscollo, 
sono minol"i gia. a Firenze, ancora minol'i a Pisa e a Livorno. A Grosseto 

(1) MDilSTEllO DEI LL, PP. - Lc irt'iga::iolti in Itulia, Roma, 1931-IX, pag. 38. 
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poi, data anche la latitudine pili bassa, la probabilita. di forti asciuttoI"i 
estivi e massima: solo in 40 anni BU 100 ca,de, nel trimestre estivo, una 
quantita c'\i pioggia superiore ai 100 mm. complessivi. 

PROBA13ILIT~ DELLE PRECIPITAZIONI ACQUEE 

semestre aprile-settembre trimestre giugno-agosio 
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lila contro questa tendenza generale si manifesta una importante ('('ce
zione: quella delle zone litoranee e precostiere della Lucchesill" della V l'r
silia, della Lunigiana. Le pioggie sono qui ben pin alJbondanti e meglio 
distribuite in confronto aIle aItre localitu, avvicinando e superando spesso 
quelle delle zone interne. La probabilita di superare j 100 min. Ifel triJ~u'stI'e 
estivo e del 30 7 45 % circa nelle zone litora:nee e dell'80 % a LU,cca. E oppor· 

... 
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tuno ricordare che, appunto in questa zona, che dal punto rli vista dl.'lle piog· 
gie menu sente il bisogno dell'irrigazione, la pratica e pili diffusa. 

Quali relaz'ioni si possono determinare tra questo andamento e Ie irri· 
gazioni? 

l\iancano, come e noto, esperienze precise che ci possano iIIuminare suI 
fabbisogno di acqua delle piante. Il cosiddetto « con sumo acqueo unitario» 
se da un punto di vista formalistico costituisce un fattore perfettamente de· 
terminato, non ha in sostanza che scarso valore pratico, sia perch~ e sog· 
getto a variare spiccatamente nel tempo e spazio, ed un valore medio 0 nor· 
male, ha scarsissimo potere rappresentativo, sia p~rche esso da solo non e 
sufficiente per determinare l"optiln-lIJm di quantita, di acqua, sia infine perche 
- come dicemmo - mmwano esperienze soddisfacenti su tali rapporti. Il rio 
ferirsi a ricerche e!ltere puo essere esclusivamente giustificato da scopi £lidat· . 
tici e esemplificativi. 

Inoltre non si ammette pili oggi che l'irrigazionedebba solo servire a 
compensare Ie minori precipitazioni chI.' I'll verificano in alcuni anni rispetto 
alla media. Si ammette invece che l'irrigazione debba esaltare la capacita 
produttiva delle varie culture. Non solo cioe port are Ie produzioni minime 
,ad avvicinarsi aHa media, rna incrementarle tutte: minime e unche massime~ 
Analisi, 'pur pregevoli, come ad esempio {]ueHe eseguite £lal Del VaHe (cit. 
Bibl.), non soddisfano completamente'i nostr'i desideri, dato che non si com· 
prende il perche un impianto (COSt080 come quello a pioggia che ivi si esa
mina) debba servire solo a integrare Ie defieienze delle precipitazioni e' non 
ad esaltare il phI possibile Ie varie prodllzioni. 

Il problema andrebbe quindi risolto in base aUa conoscenza degli incre· 
menti che, in una data cultura, determinano successive dosi eli acqua, I'd 
in relazione al costo Jell'acqua. l\fa ~;jmili espl.'rienze sono aneora poco 
diffuse. 

Per quel che riguarda Ie precipitazioni si puo quindi eoncludere che Ie, 
condizioni si fanno manu manu peggiori procedendo dalll.' zone interne verso 
quelle litoranee, con l'eccezione delle due provincie eli Lucca e Massa. 

Se ammettiamo, a puro titolo di esempio, che per determinare una nor· 
male vegetazione occorrano 200 m~. di pioggia suI periodo giugno·agosto 
(pari, a !!OOO mc./ethtro) si nota. che tale condizione e raggiunta in circa 
40 anni su 100 nelle zone pili interne, e solo in 25 (c. n.) nelle zone inter· 
medie, in 15 (c. a.)nelle litoranee e solo in 3·4 nelle zonf' grossetane. Se 
.- sempre per pura ipotesi - dato che mancano come dicevamo precise l'i~ 

cerche in proposito riferite alIa Toscana - ammettiamo che si debba ten· 
dere ad assicurare ad alcune culture maggiormente esigenti (basiamoci ad 
esempio sui prati), una quantita. di acqua: pari a soli 3000 mc./ettaro nel 
trimestre ~ugno·agosto (quantita. esigua) vedinmo che l'integl'azione della 
irrigazione necessita. in 95 auni su 100: praticnmente quindi sempl'e. 
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* * * 
Questi generali accenni bastauo. per .caratterizzare gli aspetti foudamen

tali delle precipitazio.ni a<lquee to.scane so.tto. l'aspetto. che a no.i preme; dati 
e considerazio.ni partico.lari sulle singo.le zo.ne studiate sanqlllo. espo.sti nel 
co.rso. delle indagini. l\Ia l'esame delle pl'ecipitazio.ni, da sol~, no.n basta 
pel' renderci esatto. co.nto. delle caratteristiche climatiche ambientaU: in 
reaH;l temperature, venti,' co.ndizio.ni del terreno, ecc., po.sso.no. far assumere 
un <liverso. valo.re al fatto.re precipitazio.ni. Prima di co.ncludere occorre per- . 
do eSllminare gli altri punti. 

Le temperature. - Dal nostro. punto. di vista hanno. po ell impo.rtanza 
gli estremi po.sitivi 0. negativl di temperatura. Essi infatti hanno. quasi st'm
pre un d·eco.rso rapido e Ie piante no.n ne risento.no appl'ezzabile danno; i casi 
di apoplessia vegetale, dovuti ad eccessi di temperatura, sono. general mente 
r<1ri e circoscritti a limitate lo.calita. 

D'altra parte Ia semplice esposizio.ne delle temperature medie annue 
no.n ba quasi alcun significato. II Ro.ster ripo.rta un'interessante tabeila che 
mostru comelocalita aventi la 'stessa media annua, (co.me Desenzallo'e 4veI
lino) presentano caratteristiche stagionali del tutto. o.ppo.ste. Per Ie stesse 
ragio.ni. hanno assai scarea importanza Ie escul'sio.ni gio.rnaliere della tempe
ratura. E quindi. essen~ialmente 'l'a~daniento medio delle temperature nel 
8rmestre irriguo che puo darci la base di giudizio piii. sicura. 

Per Ie zone da noi studiate occorl'e mettere soprattutto in evidenza Ia 
maggiore 0 minore Iontananza del mare: Questo., in guisa di immenso. serba
to.io. di caIQl'e, ha 10 spiccatissimo. effetto di ridurre l'escursione tra Ie tem
perature estreme: si hanno, dunque, in generale, estati meno. talde e inverni 
lI1eno freddi in co.nfro.nto aIle zo.ne interne. E' oppo.rtuno pero i'icordare che 
l'abbassamento delle punte estive, che si nota neUe zo.ne marittime. e di 
ampiezza relativamente mino.re al reciproco inllalzamento della media inver
nale (1). 

Riportiamo, nella seguente tabella, i fo.ndamentali dati medi che carat
terizzano gli anda-menti termometrici nelIe principaUIocaIitl\ studiate. 

Temperature medie mensili nel semestre irriguo. 

TEMPERATURE 
Z 0. N E 

I Ago~lo I~ Aprile 'Maggio Giugno LlIglio 

Al'ezzo 1~.8 16.5 
Pinn'tlre interne . .. 

20.9 24.8 :!3.H 19.8 

Fireoze .. 13.3 17.3 21.3 24.5 23,7 20.1 

Pianure JJrecosilere . Lucca 13.0 16,8 20.6 23,8 22,S lU.~ 

Lh'orilo. 14.0 17.7 21,4 2~.4 24.2 21.1 
Pianure costiere. - , 

Grosselo .. 15,9 19.4 22.9 25.0 24.1 21.3 

(1) ROSTER - Clima/ologia dell'ltalia - U. T. E. T. - 190!I - png, 142. 
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E' opportuno adesso osservare che, mentre Ie puute estive di temperatura 
sono, nelle zone marittime, meno accentuate in confront() aIle 'zone conqnen
tali, Ie temperature medie mensilj. estive !ilono poco diverse, anzi talvolta 
leggermente superiori (1). In definitiva Ie zone marittime considerate dal 
punto di vista delle temperature, non offrono aIle cuU~ure agrarie condizioni 
piil favorevoli in confronto aIle zone intei'ne: in modo particolare non atte
nuano i danni della siccitit estiva. 

L'organismo umano trova ,spesso piil favorevoli Ie condizioni delle zone 
costiere, poiche esso risellie piil fortemente delle punte, anche se di, breve 
durata. Le piante invece, a quanto pare, si mostrano meno sensibili aIle 
rapide lluttuazioni; il 101'0 svlluppo biologico e morfologico risente maggior
mente dell'andamento delle temperature medie. 

Grosseto, piallura spiccatamente meridionale, ha gilt caratteristiche di: 
verse da Livorno e an{'.or pit) fla Massa e Carrara. Esso ha un clima, nel 'suo 
complesso, tipicamente meridIonale, ed anche l'agricoItura ricorda moito 
piil Ill< campagna romalla ehe Ie. zone di pianura del resto della '!'oscana. 

Interessanti osservazioni compm"ative possono compiersi esalllinando una 
delle carte delle isoterme del mese di luglio. Le pianure molto intel'l1e, ad 
esempio l' Alta valle tiberina che sara da ,noi studiata; pel' effetto evidente
mente della maggiore elevazione, si trovano sulla CUI'va 230 (temperatura 
media di luglio) come Novara e Vercelli. Le piallure della conca di Firenze 
sono Ie pit) calde essendo superiori ai 25°; Ie pianure litoranee £Ii Pisa 
e Livorno scendono a 24°. Grosseio per!) e £Ii nuovo sui 2;;°: isotema della 
pinna di Caserta e del Volturno 0 !li'Catanzaro 0 'di Bari. 

Concludendo quindi appaiono con piena evidenza Ie diverse ca·ratteri
stiche delle temperature estive: a carattel"e meridionale nelle zone litoranee 
a sud di Livorno,. a carattere continentale assai caldo nelle zone interne tipo 
Firellze, a carattere marittimo settentl"iona1e Ie zone della Versilia e della 
Lunigialla. 

I venti. - La pl'edominanz:l' di alcuni venti e la diversa 101'0 intensita 
nelle varie zone toscane £Ii pianura, banno una spiccatissima inftuenz:~ suI 
clima. Ed in definitiva anche sulle pit) .0 meno favorevoli ripercussioni della 
irrigazione, poiche i venti, pal'ticolarmente nelle zone litol'anee ad essi piu 
esposte e meno copel'te di vegetazione. detel'minano spesso forti mutamenti 
nelle condizioni igrometricbe dell'aria e del terreno, e contribuiscono forte
mente ad attenuare od ad acuil'e i pericoli della siccita estiva. Riportiamo,. 
secondo Ie ossel'va.zioni dell'Eredia, la frequenza dei venti nelle due zone 

(1) I,a mll!(giore temperatura di Grm;seto In lugllo dillenue soprattutto dull a piil 
.... assa latltudine in cul·e posta ~uestn cit~lI. 
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fondamentali della Toscana. I dati, come si usa, sono riferiti a 100 osserva· 
zioni mensili, cioe a 300 stagionali. 

Zone lHorane£> 

Zone internE". 

Frequenze medie' dei venti nei periodi primaverile ed estivo 
(giorni di venti, per fJuadrante. su 300 osservazioni). 

I Primavera Es tilt l' 
.. /--:----;--..,---

II III IV II III 

69 64 !JO 69 51 46 112 

80 51 88 81 62 43 104 

. IV 

91 

91 

Con maggiore dettaglio si possono ~sporre 
zioni compiute a Fil'euze. 

dati relativi aIle osserva· 

Periodo primaverile 

Periodo estivo . . 

Frequenze dei venti 3 Firenze 
(su 300 o3servaziQn~ ~tagiotaal;). 

I ~F. I ElsE I g I so I 0 I ~o I 

I· : 1 : 1 : I ~ I : 1 : I : 1 

Con maggiore evideuza gli iudici risultano dai seguenti diagl'ammi: 

H N 

\ 
\ 

N 

23 

2.~ 

... , . ...... _.) ... - ._-, 

s 
'F requenza a Firenze dei .venti· in estate. 

" 

/ '. 

! 
,j 

,~,-.~ '" 
s 

.,.. 

F requenza a Firenze dei' venti in primavera. 

. Quali'le conclusioni che I'll :pos8ono trarre dO, queRti iudici in rapPol'to 
IHe irrigazioni? Limitandoci al periodo estivo, assai ph) importante del pri. 
naverile, oss~rviamo uua' predominanz~ assoluta deiventi' del III e IV qua
lI'ante, 'venti di sud-ovest, di on,'st ~ di nord·ovest: ' 

Lo s~irocco "':""vento originariament~ secco - si eariea· fortemente' di 
Il!lidita n~l tl'aversare i trutti ml?-rini; giunge perci!) alIe zone costiere, ed 
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am'he aUe interne come apportatOl'e eli uwidita. ~la esso non e molto ft'e-
quente, Ie }lrecipitazioni a carattere burrascoso che esso apporta. in t'fltate 
sono relatiyumente rare. II maestrale, che e invece pili frequente, pur eoutd
buendo a raifreseare la temperatura dell'aria, ed a rallentare l'evaporazione, 
e, in generale, un vento see co, Pure frequente il Hbeccio, spesso a carattere 
impetuosissimo, che ostacola assai Ie colture agrarie delle zone litoranee e 
che eontribuisce ad aggranll'e III secchezza del terreno. 

L'andamento delle precipitazioni, precedentemente ilDalizzato, e ht ca
ratteristica siccita e8tim, non trovano percio neSSlln compenso nel prem
Iere di venti apportanti umidit:\, Anzi cssi - particolarmente nelle zone lit6-
ra,nee- hallno due illfiuenze negative: contribuiscono fortemente aHa l'apida 
evaporazione dell 'acqua, caduta, rendendo ancora pili scal~sa l'utilitil. delle" 
precipitazioni; determinano, invece di pioggie lente e regolari, pioggie tt'm
poralesehe, il ('IIi e!fetto utile slllle culture agra,l'ie i\ pili limitato. Auzi tal
volta lIlolto dis('utibile uati i uanni al't'ecati mecc-anicamente dalla 101'0 yio
lenza. 

('i pare di potei' quinui conc1uuere, pel' quel, che riguarda l'aziullt' dei 
venti nel periodo irriguo: de essi tendono 'pitl a. ridul're che ad aumrntare 
l'eifetto utile ueHe gi:\ I<carse precipitazioni estiye. 

Le aeque de; fiulIlL - I fiumi toscani, salyo alcune eccezioni, hanno an
damento tipicumente torl'f'nziale e lemagre estive lilllitano fOl'temente ogui 
possibilita di irrigazione con acqua da essi del'ivata. Causa fondameutalf' di 
cio sono Ie basse precipitazioni, ma la depressione di pOl'ta..ta dei fiumi toscani 
e ancora superiore a quella di altI'i fiumi, ayenti bacini con eguali 0 miuOl'i 
precipitazioni medie: e percio e\'idente I'esistenza di aItre cause. 

II dishoseilmento etl il degradamento tisico di alcune zone hanno intluu
biamente qualehe influenza: Ie pioggie primaverili, che hanno spesso nIl 
carattf're 'torrentizio, giungono rapidamente a valle e deteI'lllinano f(~t'tL e 
bl'e\-i piene; nel periodo estiv6 il 101'0 effetto e gia trascorso. La causa, pero, 
pili importante, e costituita dall'impermeabilit'a dei bacini montani. E' nolo 
che i bacini in tutto od in parte llel'meabili, costituiscono una sorta di im
menso accumulatore di riserve idriche: essi assorbono una parte di a'cqua 
di pioggia, che scone lentamente verso- il basso tra gli strati pel'meahili e 
che viene restituita al fiume nei periodi di lllagra, quando esso tende ad atti
rare Ie ,acque. 

Esponiamo l'anilamento delle pOl'tate mensili medie per i principali corsi 
d'acqua toscani. Le medie DOD hanno tutte ugua! valore rappresentativo: 
alcune illfatti si rifel'iscono a molti anni di ~sservazione, aItre a pochi (1.). 

(1) Fonti; ~IINlS'rER') DI!:l LL. PP_ - SERVIZIO lDROGRAFlCO - Le irriguziolli ill /talia, 
Romn 1!l31 - Risors(' i(/I'allli('he pe,' jorzl! 11I0tricv utilizzate ed allcora disWHli/)ili, 
Flls<'ico\o VI ,Liguria c Toscana), Roma 111:10 - Dati ('arattm'istid dei ('o,'si d'U('I/Im 
itulilllli, Roma HI::l4 - _-l,lt/ali id"ograjlci. 
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Portate medie nel semestre aprile-settembre. 
-

. .\mpiezza I Portate medie in mq. sec. :\.noi Portata di 
CORS I D'.\CQUA del 

I· ~ I I I I I 
~ media osserva-

0 0 hacino .. = .9 .5! 

~ annua ziooe .. 
~ ::, ~ " <:; " '" Kmq. I~ :E '"' '" :I; N' 

c orJi principali: 
i 

! 

Sercbio (a Borgo Mazzano) 1.061 ·64 60 26 16 11 16 46 10 

AIDa (a Subbiano in Casenlino) • 738 20 23 7 4 2 2 15 3 

Arno (San Giovanni alia Vena) • 8.186 129 110 39 21 8 14 98 9 . Ombrone (a Sasso di Ombrone presso Pag-anieo). 2.657 27 25 7 8 4 16 25 8 

A flluenti: 

Chiana (alia Cbiusa del Mo".cii • - I:' 12 2 2 Q.5 1.7 8 7 

Sieve (preMo Ni,pozzano) - 20 11 5 1.5
1 

t.n 15 2 
I 

II fenomeno della decrescenza estiva delle portate, propria dei corsi 
d.'acqua a cal'attere torrentizio, e quindi evidente. Solo il Serchio mostra 
depressioni minori; Ie l'agioni di questo diverso andamento sono da ricer
carsi nella'maggiol' piovosita del bacilio, data anche la sua maggiore altitu
dine media, e particolal'mente nella maggior permeabilita del terreno, che 
restituisce con lentezza Ie pioggie infiltratesi. Alcuni dati chiariranno meglio 
queste affermazioni. 

CORSI D' AC.QU!\. Kmq. !AltitUdiUe medial Lunghe"a .,t. 'I Pel'meahiliU, 

m. s./m. Rm. in 0-0 

Serchio. 1.WS 709 103 30 

Arno (fino alia Chiana) 883 710 60 14 1 . 
Arno (all. face) . 8.2"..8 • 330 2U 51 

Cecina. 905 275 74-

Coraia. 358 252 Mil 

Ombrone 3.495 307 162 

1 Pel"mcabHit~ rispettivamente per il hieino a monte di Subbiano ed a monte di .S. GiovanDi alla Vena; Ie 
dHTereoze SODa traseurabili. 

a 8543: secondo il ~OR] comprendendovj il badno dr Bientioa arti6cialmente distaccato. 

L'il'rigazione con IU'que derivate dal Serchio e molto estesa e rappre
senta, anzi l'unico ampiocomprensorio toscano soggetto ad irrigazione. La 
superiol'it:l del Sercllio sugH altri corsi d'acqua, prende ancor pill rilievo 
quando si colisiderino' non Ie pOl'tate assolute, rna bensi quelle relative, in 
l./see. per K;mq. di bacino. 
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Esse l'isultano: 

co R S I D'ACQUA A.prile Maggio _I Gi~gno I Luglio 
1 

.o\.go:,to I seucmhrel Anno 

Sel'Chio . 60 56 24 15 • 10 15 43 

AI'I~o (a 8abbiano) 26 29 10 5 3 2 20 

Arno (a San Giovanni) . 16 13 5 3 2 12 

Ombron. 12 11 3 3 2 4 -II 

Cbian3 7 9 2 1,5 O,~ 1.3 

Sieve. 16 24 13 5,4 1,7 2,4 

Le pOl·tate meuie relative hanno un maggior interesse dal punta di vista 
irriguo e mostrano chial~amentele differenti situazioni dei vari corsi d'acqua. 

I vari bacini dei corsi d'acqua sono anche caratterizzati da divel'si coef-
ficienti di deflusso, che risultano: 

co R S [ D'ACQUA I April. I Maggio I Giugno I Luglio I Agosto I Sellemhr. I Anno 

Serchio . 0,85 0,93 0,64 0,57 0,43 0.25 0,69 

Arno (a San Giovanni) . O,~ 0,36 0,25 0,16 0,07 0,07 0,37 

Olllurone 0,40 0,31 0,21 0,19 0.16 0,14 0,37 

La diversa permeabilita «lei bacini dipende strettamente dalla costitu
zione geo~ogica. L' Arno, che scorre prevalentemente tra formazioni eoce
niche, ha. un bacino tipicamente impermeabile, e cosi pure I'Ombrone, che 
scorre in parte tra rocce' eoceniche, ed in parte - in maggior parte --:- tra 

- formazioni argil10se pli~niche. 
II Serchio invece ha un bacino in parte permeabile. (trias e permiano, 

formazioni del cretaceo, ecc.~, particolarmente nel suo alto corso, oltre' Ca
stelnuovo -Gail'fagnana e nei bacini dei suoi affiuenti di sinistra. 

I Questi, sostanzialmente i da.ti medi, che gia, offroilo indici di notevole 
interesse. Escludendo il Serchio che forma un caso a se, differente dagli altri, 
e che del resto e gi3, stato abbondantemente sfruttato, cosa si puo dedurre 
dnll'esame delle portate medie degH altri corsi d'acqua? 

Non certo deduzioni molto ottimiste: per il caso piil importante si esclu- ' 
de a priori che derivazioni dall' Arno possono risolvere di colpo il problema 
irriguo della vallata j il che non vuol pero dire che i piccoli impianti di deri
vazione possano diffondersi e possano dare ottimi risultati. Pl)r gJi altl'i corsi 
d'acqua si conclud~ similmente. 

Le conclusioni si fanno ancor pin pessimiste quando, in luogo di esami
nare i valori medi, si esaminano gli andamenti e gli scostamenti da q~estE: 
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medie. Scostamenti fOl1:issimi, come indica. 11 seguente prospetto, in cui ripor
tiamo Ie pOl·tate (in me. sec.) massime e minime verificate nei singolf mesi 
per i vari corsi d'acqua.· 

coils I D'ACQUA. kpt'ile l\fa;gio Giugno LugUo Agosto I Sell.robr. 

ma9.simo. 45.3 418 187 83 84 228 
Serchio. - minilDo 20 17 5 5 5 

massimo . 735 918 .442 281 147 342 
Arno 

minima , 30 26 3 

massimo '. a:f4 320 65 215 7U 520 
Ombrone 

minima 2 1,4 

. II verificarsi di queste portate minime. potrebbe provoca.re in alcuni pe
riodi forti carenze di acque irrigue, pa,rticolarmente neI bacino dell' Arno. 
Vi e inoltre la questione delle utenze precedenti ,- particolarmente pel' gli 
usi industriali -e la questione igienica. Non si nega che in avvenire la 
tlisponibilifa dell'acqua possa aumental'e in seguito a rinuncie di vari con
cessionaria. servizi dell'aequa come forza motrice: la diffusione dell'energia 
elettrica' puo essere un fa,ttore ,decisivo. Ma dal pun!.o di vista economico 
siamo ben 10ntani dall'aver raggiunto la eonvenienza di una simile tra·sfor
mazione. Solo ~na parte dell' Arno, quajche suo affiuente (il corso-b\1sso del
l'Elsa ad esempio) ed aJcuni flumi litoranei potrebbero essere usa"ti per l'irri
gazione senza tema di danneggiare gli utenti' posti a monte. 

Le considerazioIii igieniche banno pure notevole peso: per la citta _ di 
Firenze, ad esempio, gli' impiahti di acquu. potabile sono ~limentati da faIde 
freatiche e dato il sistema difognatura esistente, non lSi potrebbe far seen
dere la portata minima del fiume al disotto di 5 me. sec. DaIle osservazioni 
di 18 anni si rileva ehe, in media, in circa 50 giorni del periodo aprile-settem
bre la portata d-el flume e, eguale 011 inferiore ai 5 me. sec. Cio significa. ehe 
nella ipotesi piu favorevole, l'irrigazione non potrebbe normalmente effet
tuarsi in 50 giorni del semestre irriguo (1). 

La costru'zione ~i curve di frequenza nelle varie portate ci pare che abbia 
imo scarso valore, dato il breve periooo di rilevamento, com un que Ie osser
vazioni fondamentali fatte trovano piena confel'ma nei dati sovl'aesposti. 

Dal . punto di vista. qualitativo Ie acque tiei 'fiumi toscani paiono invece 
assai buone, almeno per gIi ordinari usi irl'igui. L'Ombr(}ue grossetano, data 
la'sua origine ed i terreui che attraversa, e ricchissimo di mel-me argillose j 

(1) Cfr. ASSOCIA.ZlONE PER LE ACQuE PUIlULlCHE D'ITALIA - Le acque per l'agricoltuI'a 
in Provincia di Fil'enzc, Milano, 1930 - BELLlNCIONI e TOGNE1"I - La navigaziolle del-
1'.4l'1w da Firenze al mare, - BELLINCIONI - II fium.e .4rno e la 8ua utilizzazione, 

3" 
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si calcoia un contenuto dal 5 aII'8 %. Le torbiue so no oggi utilizzute per COIn
piere Ie bonifiche p~r colmata del padule di Castiglion~ delhi Pescaia, presso 
<;trosseto. 

Le acque degli altri fiumi pOl'tano minori torbide: ill essi prevalgollo 
gJi elementi sabbiosi. 

Circa la temperatura possiamo balSarci su quella delle aeque dell' Arno 
misurata a Firenze. Dal punto di vista irriguo Ia temperatura ha. partieo
iarmente importanza nel trimestre aprile-giugno, cioe quando e da temel'e 
che il troppo sensibile sca,rto tra Ie temperature deIl'acqua irrigua e dell'aria. 
passa nuocere aIle colture. 

Per l' Arno in questi tre mpsi si lIa (1): 

Temperatur-e dell'aria e dell'aequa a Iirenze. 

~l F. S ( 

'

" Temperature dell'acqua I Temperatura dell 'aria "' Difl'erenze in grad i 

massimaj media I minima maSSima! media J minima ma"simal media "j minim.} 

Aprile. 190 HO/6 5°/5 2~o 160/5 7°/5 3 1.9 ~ 

Maggio. 22°/5 19°/1 17°/5 250 21°/1 1&0 2.5 2 0.55 

Giugno 250 200 150 290 21 0 12° 4 1 3 

Nel mese di giugno (I'aprile e pOCO importante per Ie il'rigazioni toscane 
date Ie abbondanti pioggie primavt'rili), si rilevano spesso scarti sensibili, 
non pero in misura tale che possano essere dannosi alle vegetazioni. 

In estate 10 scarto medio tra Ie due tempera:ture e· di 2<'.8 (27°.07 -
- 2-10 .27); Ie acque del Po, nella stessa epoca presentano scarti di ,7°.5 
(26°.5-19); Ie acque della Dora di -1°.5 (210 .5-170 .0). 

Esamin~ndo Ie temperature mt'die delle acque si giunge pure a conchl
sioni favoreyoli: l' Arno, in estate, ha 240

, il Po 19, la D()ra Baltea 17, 
I' Adige 15. Le acque del Po si ritellgono comunemente di ottima qualita, 
allentre Ie acque -ut'Ua Dora e dell'Adige si ritengollo fredde. QueUe dell'Arno 
de\'ono quindi essere considerate come relativamente caIde ed adattissime nl
l'irrignzione. Altrettanto dicnsi per gJi altl'i -fiumi toscani. 

Le acque 8otterranee. - La conoscenza dell'esistenza 0 meno di ~.(·,qllt' 
sotterranee e naturalmente ·limitnta aIle zone dove si 80no scavati pO"l7.i e-tl 
('seguite '·trivellazioni. Tllttavia, se Don e possibile avere, un'idea completa 
delle estensioni delle falde sotterranee e della 101'0 potenza idrica l-;i puo 
sempre, daIle osservazioni eseguite. farsi un'idea generale della sitnazione 
e disponibilita. 

(1) S'fE[,ANELLI P. - E~pericnzc cseguitc ai R. Laboratorio cllillliro del R. Lkco 
DUlltc. - J<'il'enze, lSi1. 
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Come si sa, esistollo lShi fa Ide acquee superficiali, a regime libero, che 
pf)ssono essere raggiunte dai comuni pozzi, sia faide artesiane, alimentate 
delle pioggie degli alti bacini Dlontani, ,e sCQrrenti tra due strati impermea
liili; gelleralmente in UIlO strato (li ghiala e di gl'ossa sabbia contenuto tra 
due strati di argilla. 

Le aeque freatiche derivano in gra-n parte dalle acgue di pioggia che, nei 
vari becini, sono assorbite dal terre no, dando luogo ad una lenta circolazione 
sotterranea. Tali falde provengono sia per lento scorrimento dalle zone ele
vate sia per rifiusso stagionale dei fiumi; a noi interessano SOPl'uttutto Ie 
prime, dato che il rifiusso dei- fiumi avviene nei periodi di piemL, quindi rara

. mente, neUa stagione irrtgua (1). 

Falde freatiche - come vedremo piu det.tagliatamente in seguito trat
iando delle singole pianure - esistono frequentemente nelle zone toscane di 
piannra (2): nell 'alta valle del Tcvel'e, nel Valdarno superiore,' nelle valli 
affluenti (Pesa, Sieve, Elsa). Nella bassa valle dell' Arno sono invece di 
minol'e importanza, date anehe ,Ie earatteristiche dell'alveo del fiume, di cui 
abbiumo discorso in nota. Anche nelle zone litoranee della Versilia, Luni
giana e neUe pianure costiere. meridionali, si ritrovano queste ecque con una 
certa abbondanza, da mettere in relazione alla piovosita delle zone vicine. 
Come avviene .nella Versilia, imlllediatalllente alIa fine della pianul'a, 8i ergono 
rapille forlllazioili montane, eomposte di rocce assai permeabili (del Trias 0 

del Cretaceo) COil ba~~ini elevati ad alta piovosita (3). 
Hieerche sull'andamento del livello freatico SOIlO state eseguite nel piano 

di Pisa, ad Asciallo (4). Le ,-ariaziolli del livelIo, pur mostrando un lie,-e 
aumento fino a maggio ed una lieve dilllinuzione fino a settembre, sono in 
complesso insignificanti, assai minori di tutte queUe delle altre zone italiane. 
Cio dipende anehe forse dalla lllinore utilizzazione di' queste aeque, per uso 
irriguo. 

(1) Ln caso ('aratteristico, ad esempio, e quello della conca di Firenze. Scheinati
cnmeute il terreno si componc di uno strato superficiale sabbioso (sotto l'ordinario 
strato ('oltivato) ('ui segue uno strato ghiaioso fortemente permeabile. seguito a !:lua 
yolta da un potellte stmto argilloso imperrueabile: Il letto dell' Arno-"taglia i prim! due 
strati e si appoggia suI ·terzo. Ne deriva che le ghiaie, permeahilissime, sono in facile 
contatto con il fiurue, e che 1'aC'<)u:1 che ivi s('orre risente prontnmente dell'andameuto 
delle ))ortate, In periodi di piene e l' ArIio· che alimenta la falda, dando luogo ad una 
lentu corrente normale al corso del fiume, in periodi di magra inveee il fiume nttira Ie 
3('que freatiche, In periodo di lliena pereio In massima alt~zza della falda freatiea 8i 
ha presso il corso, dell'Arno, in perlodi di magra avviene l'opposto' fenomeno, Nel pian 
di PiSH illvece sl ha una netta separazione tra il fiume' e la falda acquifera che eben 
pili profonda del fiume ed ha earattere artesinno. Le acque di questa falda derivano 
dat 1\1. Pisano, secondo alcuni, secondo llltri studiosi dal hacino del Serchio in LucC'hesia 
(efr, Cap. IV). 

(:!) Si'veda CA:'i'A:VARI M.\RTO - Jlanltrlle di ,qeoZogia tecnica - Parte III, cap, XI (Im
portanza economiea delle acque frelltiche ed esempi relativi aIla 101'0 presenza in aIeune 
regioni italiane). 

(3) 11 bacino del Serchio. come abbiamo visto. ha nelln sua parte superiore pioyo
situ di oltre 1700 mm. annui e permeubilita del 30 i;, sei volte 8uperiol'e a queUa del
l'Arllo. 

(4) 3fI:>IIS'I'ERO LL. pp, - Le irrigazioni in ltalia. - noma, I93l-IX, 
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La portate dei pozzi sono comprese tra 5 ed oltre 50 litri a sec: ;' conside· 
rando' che esse dovrannoservire prevalentemente per irrigazioni di soccorso, 
con modesti consumi (forse di 1/2 1. sec. per ettaro), si nota che l'irrigazione 
con tal mezzo puo avere' un a,vvenire notevole. Vero e che, come o~serva il 
Passerini, occorre tener conto che un intenso sfruttamento di queste falde 
puo provocare, se non un rapiido esaurimento, almena un abbassamento, del 
pelosuperiore, con elevazione dei costi (1), I'd e anche vero ehe non bisogna 
basarsi sul~e pqrtate riscontrate in alcuni casi per dedurre notizie sulla di· 
sponibilita idrica di tutto un comprensorio. Ci pare tuttavia -:- pur nou 
potendo precisare Ie cifre ..;,.,; che 10 sfruttamento di tali falde possa essere 
seguito da rapido successo, maggiore tIi quello che puo avere l'irrigazione con 
aeque derivate da corsi d'aequa superficiali. 

Le acque artesiane utilizzabili si ritrovano pure con frequenza; talvolta 
alIa profondita .fli 15·20 metri, come avvicne nella provincia di Firenze, tal· 
volta anche fino a 50·100 m. ed oltre come avviene in provincia tIi Pisa 
(v. cap. IV). In alcllne localita la 101'0 pressione e tale ehe dopo la perf? 
razione defiuiscono oltre il piano di campagna; nei easi norma~ii invece restano 
di uno 0 due metri III disotto ed occorre sollevarle meccanicamente. Nelle 
pianul'e'interne i sondaggi sono stati limitatissimi; e non si possono espol"l"e 
giudizi sicuri: nelle piallllre eostiere invece 0 nelle precostiere (v. cap. IV 
e Y) si SOllO eseguite llumerosissime trivellazioni; particolarmente nel piano 
tIi Pisa, neliemlli di Cornia e' Cecina, nella pianura Grossetana, ecc. In 
complesso si puo dire chI' anehe Ie acque artesiane sono utilizzabili e capaci 
di apportare un non disprezzabile eontributo aIle irrigazioni toscane. Assai 
eli/Hcile e pe1'o giiHlieare per quanto (2). 

(1) G. PASSERINI - La boni,ji;)Q f'ntegrale /lelia V"ovitlcia di Firenze. - Consiglio Pro· 
viucialf! Ili Ecouomia, 1928·VII. 

(2) Per 111 provincia di Firenzl', !leI rlcordato studio dl'll'Associazioneper Ie acque 
pubbliche d'Italia (Le Qcque pel' Z'ufll'icoZtll,ra i1t pl'ovincia di Firenze) si giunge a con
clusioni assai meno ottimiste. Ellaminando i pozzi scavati nl'll'epoca granducale, in 
pillzza del Carmine 'a Ill. 113; in Piazza S. Uaria Novella, m. 108, in Piazza S. Marco 
m. 6i, non sl incoutro altra acqua chI' quella supertieiale e freatica e si ritengono, i due 
pozzi freatici dl'l Campo di Marte (m. 43, portata 1,23 sec.) e £11'1 S. Marco vecchio (m. 42 
e portata 1/sec.jO,50) una vera eccl'zione. I geologi assl'gnnno mnggiori qunntitil di acque 
artesinne nelia zona tra M. lY.forl'llo e 1\1. Albano (planura pistoiese·tiorentina). Anehe 
nella Ilianura elllpoiese Ie probnbilitil. .mrl'bbero piccole; 'vi e qui inoltre il pl'ricolo £Ii 
incontr;.re aC!lue Dlinerllli UOll adatte all'irrigaziolle. ' 

Dall'escavazione di due pozzi a Prato e prl'sso Firenzl', Ili e potuto averl' uU'idea 
della {'Ol,llposhdonc stratigratica della IJianura. 1.0 strato ghiaioso esiste a eirca 6.') m. 
eli profouditll. I' risale a fino 1i m. Botto il suolo. Si ritiene dngli AA. pI:essocche il11pog· 
~ibilc la scopt'rta, dl una fulda artesillllll largaml'nte sfruttnbill' con l'irrignzioul'. Inoltre 
giustamentl', si accenna al pericolo cui incorrerebbero gU agrieoltori che volessero cllptar~ 
queste acque; qUl'llo di vedl'rBl'le sottrarre da altri In sl'guito a succl'ssive I'scavazioni, 
data ta scarsa potenza dello stato acquifl'ro. Gli AA. in questo studio affermano che 
poco potra farsi pl'r l'irrigazione con derivlIzioni da fiume e con ricerche di acque sotter· 
ranee: .espon!!:ono quindi un lora progetto basato sulla raccolta delleacque meteorologiche 
a DlI'ZZO di bacini Illontani. 

II l'asserlnl Invece non condivide comlJletamentt'> Ie idee esposte in questo studio, 
/: crede posslNle anchl' un certo !'viluppo deUe irrigllzioni con acque sotterranee, pnr· 
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Raccolta '(wlle acque meteoriche con baC'inimontani. - ,La tecnica, dj: 
questi impianti e ben conosciuta,: si tratta sostanzialmente d~ creare degli 
invasi in bacini montani, sia con dighe in terra sia con ,dighe in mura,tllra. 
I bacin~ possono eSlSere assai ampi, talvulta anche utilizzabili per la produ. 
zione dell'energia elettrica, oppure phI 'modesti e adatti a,nclle a plccole 
aziende. 

Per la Toseana, tenendo presenti i cQ.l'atteristici andamenti pluviome· 
trici, tale sistema rappresenterebbe una, elegante soluziorie del problema i'l'l'i
guo; si fa anehe osservare ehe Ia impermeabilita. di molti bacini montani 
eostituirebbe un fattore favorevole a questa soIuzione (1). 

C'i pare peru in lSostallza che sia il fattore economico ehe costituisce la 
maggiore incognita. Ritorneremo sullI'argomento in fine di questa studio, 
notando peru lSino da ora che'malgrado lao vivissima. propaganda fatta a questo 
metodo di irl'igazione (2), i bacini montani si sono assai poco . diffusi in To
scana ed altrove. 

II. - L' AMBIENTE ECONOMICO-SOCIALE TOSCANO 
. IN RAPPORTO ALLE IRRIGAZIONI 

Nelle ZOlle tOlScam;; dove l'irrigazione e gill. - su limitate superficie ,
in att~ e dove e,lSlSa e suscettibile di estensione; prevalgono tre forme prind
pali di' iIilprelSa Rgraria: Ia piccola propl'h~ta coltivatl'ice, diff.usa pa.rtieo

,Ial'Diente nella pianura irrigua lucchese e nella zona litoranea della Versilia.; 
il pooel'e. di ·mezzadl'ia(che quasi sempre insieme a nnmerosi altri forma Ia 
fattoria), diffulSo in tlitte Ie zone tosca.ne, sia pure con lliIIlpiezze' ed ordina· 
menti colturali radicalmente diverlSi; III grande azienda a conduzione unita 
con. salal'iati:, che si rib'ova in alcune pal'ti della, mal'emma,grossetana, del 

ticolnrmente con acqu(' f"l'eutichl!. Pur non faeendod soverchie illusioni sulle possibilita 
di simili irrigazioni, che ~ar:umo sempre limitate, prol'eudiamo piil p('r Ie idee del Pas
seriui . ('he per queUe esposte nello stUdio deU' ASf<ocinzioue per Ie acque pubbliche. 

~I\lll> acque Ilrtesiuue si veda anche ejA:-JEVoIRI MAIUO - Manllalc di geologia tecllica. 
Parh' III, CUll. Xl\·, ([m)Jortanza economkn deUe '}('{jUe urtesilln('). 

(J) Un receute studio dell' Assoeiuzione deU", ueque pubbliche d'Italiu propoue la 
costruzione di 25 bacini artificiali neI VaIdurno sllperiore I'd in altr(' zone limitrofe, COil 

dight' uusse e con bllcini IUllghi allo scopo di lliminuire il costo. A tale progetto Il()n 
sono mancule critil'he, ci puiono 1l8sai fondate quelle del I'ASSE\UNI che teme sia I'inter
rimeuto rUJlidn di questi bacilli (date Ie portatt- solidI' dei fiumi e 11 forte grndo dl ero
dimento), sia fortissime perdite di eVllporazione. Rilevn poi Ia gl'llnde 8upprficie di ter
r(>no ('he questi bllcini sottraggono nll'agri(,'IHurH \1/7 1/8 di I]uellu irrignbile). rincon· 
vPllicnte rappreseututA) dalla distanzil di (Jtlcsti Iml'illi dalle zone irrigabili c quindi Ie 
lunglie conduttllre 'nece8sarie, ecc. 

(2) G. HEU.INCIONI _. I laglti artificial, lIeU'ee!"lfHllill GI,,'aria tldla 7'(}.~rallll .. 'ttl 
dei ge(l\ goftli - Y gerie, Vol. XXIX. 
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piano di Orbetello e di quello del Cornia. Tale sommaria distinzione occorre 
tenere presente per avere una ,yisi{)ne di insieme dei fenomeni che intendiamo 
8tud:i:are. 

Le aziende agrade t08cane, - Per Ie zone a mezzadria, si assume rome 
base di studio il pollere, perche e sostanzialmente in eS80 che Ie ripercussioni 
dell'irrigazilone prendono pili chiara eyidenza. II fatto elle spessissimo il po
dere e riunito in fattoria noli ha una grande impol'tanza per noi, dato ehe 
si tratta soprattutto di studiare comparativamente iJ poderi a.sciuttif"d irrigui 
e che il piccolo arb~trio che talvolta 8i compie isolando il podf"re dalla fat
toria, diviene insignificante, dato questo carattere comparativo. 

Occorl'e poi pensare in sostanza che, trattandosi sempre di pice-fiJi im
pianti il'rigui, serventi comunemente un solo podere,o un gruppo di podf"!"i, 
10 studio eompleto della fattoria sarebbe poco signifieativo. XOll cOld aner
rebbe invece se si dovessero studiare Ie ripereussioni d.i una grande iniga
zione, estesa sistematieamente ad un vasto comprensorio, il'rigazione com
piuta con canali,' a g~isa dell'alta Italia, ed implieante una disciplinata 
distribuzione delle aeque con turni ed orari. AllOl-a l'esistf"nza della fattOl'ia, 
superiore organismo economico, andl'ebbe tf"nuta presente;e ovvio elle dm-e 
questo organismo esiste m(}lti problemi di organizzazione sarebber(} 'notevol

. mente sempliticati. Ma per ora. niente fa suppo1're il probabile sviluppo di 
simili sistemi: nell'unico esempio che si trom in Tos~na - In pianu1'a lnc-. 
chese - p1'edomina la piccola propriet:l colth'at1'ice, e siamo perciu in eondi
zioni diverse e particolari. 

II p(}dere, come dicevamo, hn: ampiezza ed (}rdinamt-nto diYersi da zona 
a Z(}l1a. 

Per quel che l'iguarda l'a~piezza e evidente elie eSSI<l puo m'ere llote,'oli 
. inliuenze sui tipo di ir1'igazione, particolarmente quando si prele,-ano Ie 
acqlle dal sottosuol(). In generale, in un prim(} tempo, si tende ad Hl'moniz
zl1re l'ampiezza dell'impiant(} irriguo a. quella del podere, ell (1 quella di Ull 

gl'UPP() di p(}d~ri. In un secondo tempo peri) don~ndo pure la .famiglia colo
.]lica armonizzarsi con l'ampiezza del pooere ir1'i~uo clie esige maggior 1<n-01'o, 
In snpel'ficie poderale si dduce. 1\111 son(} queste reazioni lente, cite si Yeri
timno dopo un eert(} tempo (1). 

L'ampiezza del pod ere toscano varia note\-olmente da zona a zona (2). 
Assai piccola 'nelle zone poste yicin(} a Firenze od a ('entri indnstl'iaF (\-al-

(1) :::;crive, lid es. il n()'1'I'l~I - La mczz(,l'ia ddlo slafo {·ol'J}ol'afiro. - Finmze, Ill;;;!, 
Pllg', 4:}: « Se, nd esellil'io, ill \Ill ti'rn'no utilizzato n colture nsdutte, si introduce l'irri
gaziolle. nOli uUluenta ~(llo lu produziont', ma cre':tl'e pure il Iuvoro necessnrio ('Ier otte
lIel'P II maggior f)rollotto. Tule nunwnto di lu\'u1'o puo fare risulture eccelSsivII la super
ficie di terreno, chI' In !l1'ecellenzll era n!lP1'opriutn ullnpotenzialitll (li hwo1'o ·delhl fa
miglia colonica, quindi puo sorgpr(" In ('onveniellzn di ridurre la superfitle del !lodere ». 

(2) V. CAMl'AIU~I-R\~OI~I - Ha/l/lol'ti fra 11mpriNti, imprcsfI (' mallo 1l'()/lcrfI IIcll'o!1ri
('()/tul'a t08(,(1II0 - Roma - Istituto naziounle <Ii economiu ng1':l1'in, Ill30-VIII. 
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daI'llo superiore), od in zoue ad agricoltura estremamente. atth'a (litoranea 
versili{'se); aumenta fino a 8-10-15 ha. in val di Chiana, in Val d'EIsa, in 
parte nella conca di Firenze, nella pianura pisana, nell'alta valle del Te
\,pre, {'('c. Le ampiezze massime - in pianura - si ritrovano nelle zone lito
ranee a sud di Livorno; pia.nnragrossetana soprattutto, dove il podere e eli 
estelll';ione spesso supedore al 30,50 ha. dato i1 carattere estensivo dell'agri
('oltura. Queste diverse· am-piezze portano spes so a diversa impostazione del 
problema. 

Ma oltre l'ampiezza attuale dei poderi, un'altra circostanza ha molta 
importianza: il fatto che queste unita poderali ab~iano 0 no gil)' raggiunto 
un assetto stabile 0 quasi. III molte zone di pianura, nella conca di Firenze 
in val d'EIsa, nel Valdarno superiore, in Casentino, 'ElCC. i poderi hanno 
ormai raggiunto un'ampiezza ben definita in perfetta armonia con 10. poten
zialih)' lavorativa delle famiglie, con colture atte a permettere i,l miglior 
risultato dal contratto di mezza·dria, dato che assicurano una distribuzione 
del lavoro manuale durante l'anno assai regolare. Le costruzioni, Ie dota
zioni di bestiame, ecc. sono perfettamente equilibrate al podere. 

All 'estremo opposto sono invece i poderi delle zone litoranee (a sud di 
Livorno tina a Grosseto), e di alcune zone in via ancora di sistemazione azien
dale, ('orne Ie zone di recente bonifica (Bientina, Fucecchio, 1\Iassaeiuccoli) od 
anche in parte -eli antica boniflca (Val di Chiana). II podere e allcora in palese 
stato di adattamento e. d~ sistemo.zione; la sua ampiezza normale e tutt'altro 
che ben definita, i tipi di costruzione sono aneora disformi, l'equilibrio tra 
famiglia e podere non e ehe in parte raggiunto, il lavoro e malamepte distri-
buito durante 1'anno. . 

Si comprende facilmente come un eventuale sviluppo dell'irrigazione, 
pOS~t. trovare un ambiente diversamente favorevole, secondo i due tipi estremi 
descritti. La dove pre-domina ilpodere gia formato, sistemato su salde basi, 
imperniato su culture asciutte e perfettamente equilibrato, 10 sviluppo irriguo 
ehe deterniina variazioni notevoli trova .ostacoli, a menu che non si riduca 
a modeste irrigazioni di soecorso. TTna irrigazione sistematica, che esi~e 

'profonde sistemazioni ~ modifieazioni neU'assetto del podere, nelle colture, 
nelle ('ostruzi~ni, nelle famiglie, ha .molte pill probabilita di potersi diffoll
deredove il podere non e aneora completamente assestato. 

l~ fenomeno .~ella fmnw~entazione. - Le osservazioni com pi ute sopra 
l'tnfiuenza d,elFampiezza e 'dell'ordinamento aziendale vengono singolarmente 
raffol'zate quando si passa aU'esame della frammentazione dei poderi 0 delle 

. f~lttorie (1). In aleune delle nostre zone pur non arl'ivando mai ai gradi eli 

(1) 11 fenomeno della pol\'erizzazione, diverso dal precedente non e invece molto 
preoc(,lIprrnte ne dlfl'uso in 'l'oscana. l"/oper'l fondamentale su questi argomenti e. come 
e noto. quella di G. TAssiNARI' - F1'ammelltazione e 1·icompo.~izione dei tondi. rU1·ali. -
Pirenze. Ricci. 1922. . 



- 40-

, fra;mmentazione, patologica che illustra il Tassinari per aItre regioni, tale 
fenomeno puo costituire un serio ostacolo. Se 131 frammentazi<me avvierie fra 
poderiappartenenti ad una stessa fattoria riunita (in conseguenza della 
tendenza che spes so si nota, d~ assegnare ad un ,podere appezzamenti di ter
reno collinare ed appezzamenti pian i) l'ostacolo non e grave e puo essere facil
mente superato, sia procedendo a nuove distribuzioni del terreno tra i coloni, 

, sia anclie - non volendo fa~ questo - istituendo una discjplina sull'uso delle 
aeque. Ma Be invece - come piu spesso avviene - ]a stessa fattoria e fram
iIllentata insieme ai poderi, e Ie proprieta dell'uno sono spesso in iIllezZO aIle 
altre, gli ostacoli possono esser gravissimi, e tali talvo1ta da dover costrin
gere all'abbandono dei progetti. Si tenga poi presente che i fenomeni di 
frammentazione sono generalmente pin sensibili nelle zone di piu antiea col
tura con unita. poderali gia formate. Cio rafforza ancora iLdivario esistente 
trn 131 facilita di introdurre l'irrigazione in zone aneora in via di assesta
mento e Ie difficolta che si, oppongono :lid una sua diffusione. dove il sistema 
agrario ha vecchie e salde radici. 

II fenomeno della frammentazione e particolarmente sensibile nella conelL 
di Firenze, fino a Pistoia, nella val di Nievole, nel Valdarno superiore. Meno 
grave in aItre pio.nure precostiere ed interne; allcora meno nelle localita 
iitoranee a sud di Livorno. 

II contratto di lavoro agricolo. -Dove prevale la piccola proprieta 
coltivatrice, particolarmente se essa i.> autolloma. 10 svilUl1PQ dell'irrigazione 
e, ual punto di vista dei rapporti cOlitrattuali, assai facile. Come 'e facile la 
opposta reazione: in parte infatti, 10 sviluppo della piccola proprieta colti
vatriee che si nota nella pianu~a lucchese, e stato reso possibile dalle dota
zioni irrigue che permettevano l'affermarsi eli aZielldc)llolto attive; senza con 
eio escludere l'inftusso importante di aItri fattori. 

Lo stesso ptH)' dirsi per Ie zone dove prevale la eOllduziolle con salariati; 
l'irrigazione non incontra, in renItil, alcun ostaeolo alla sua diffusione: 

Oceorre invece soffermarci sulle questiorii ehe nas("ono in regime di mez
zadria; si ricordi che e questo il contratto agrorio de di gran lunga ,prevale 
nelle zone di piallura che esaminiamo. 

Ricordiamo che, nella stessa Toscalla, ehe della anezzadl'ia e stata la 
culIa e dove questo contmtto ha il suo migliore «.luogo economico », vi sonG 
in realta molti tipi di mezza.dria, e elie i risultati di questa modo di coudu- ' 
zione non sono' dappei'tutto cosi brillallti come avviene nelle zone centrali e 
nelle colline intensamente vitieole. Nelle zone estensive maremmane 0 in quelIe 
montane ad esempio, 131 eattiva distribuzione del lavoro durante l'anno, Ie ' 
grandi ampiezze poderali. il eal'attere estensivo deU'agricoltura e simili, nOll 
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sono fattori molto favorevoli alIa mezzatlria (1) che pure si svolge senza diver
sib), forma Ii in confronto aIle altre localita. 

L'esame della mezzadria in rapporto allo sVilu,PPo irriguo si ~isolve e 
si identifica nell'esame del generale comportamento della mezzadria di fronte 
ai miglloramenti fondi11ri. !-Iu cio molto si e seritto, e si e riconosciuto, sostan
ziahnente, ehe la mezzadria non si trova troppo a suo agio in periodi di rapido 
progresso, che l'azienda cosi l"ondotta e torpida a roogire, ehe i llliglioramenti 
percio si diffondono con estrema lentezza. E' ormai famasa una discnssione 
all' Accademia dei Georgofili, nella Quale Cosimo Ridolfi sostenne 1'0PPortu
nita di sos]lendere il eontratto di mezzadria in periodi dinamici dell'agri
coltura. Ma oecorre anche ripetere che questa caratteristiea della mezzadria 
vale tal volta ad impedire errori economici, dovuti alIo. troppa fretta ed infa
t uazione; il ehe non vogliamo certo negare. 

Se e quindi indubbio che Ia mezzadria agisca 'nel senso di rallentare 10 
sviluppo delle irrigazioni ma non ci pare c.he. a lungo andare e lJualora Ia 
convenienza dell'irrigazione fosse palese, essa possa costitnire un 8el'io 
ostaeoio. 

La vecchia questione ehe il pl'oprietario, in regime di mezzadria non e 
incoraggiato troppo a. eompiere miglioramenti, -perche, mentre egli ne 80p

porta interomente Ia spesa, dev(l poi dividere con il colona il vantaggio che 
ne ritrae, non vale a fall'ci eonciudere diversamente (2): 

In linea teoriea oceorre di.stinguerese il colono, dopo il miglioramento 
lSopravvenutq senza il sno intervento, ha un :reddito, per unitadI lavoro,. 
superiore a quel10 che aveva prima: il riferimimto esplicito alIa quantita di 
Iavoro fornita e indispensabile, poiehe costantemente si nota ehe l'irriga
zione fa aUlllentare il litvoro necessario. Se questo eompenso risultamag
giore, si puo effettivamente dire che la mezzadria puo ostacolare 10 sviluppo 
irriguo poiche Ilbbassa il iimite eli convenienza del proprietario. PUQ avvenire 
che in sostanza una trasformazione fondiaria socialmente conveniente (pel" 
l'incremento di Pl'oootto netto) non sia eonveniente daJ punto di vista del 
proprietal'io-i:mprenditore della tra:s:formazione. 

Ma pratieamente avviene anche ·spesso un altro fenomeno: l'interessenza 
del Iavoratore. alIa trasformazione, Se iI contratto di lllezzadria fosse un puro 
contratto di locazione di opera, si dovrebOO, col fenomeno distl'ibutivo del 
reddito, arrivare a quel punta di equilibrio che assicura al colono, come mag
gior com-penso, il solo ('ofl'ispettivo del maggiore lavoro, Ma il problema as
sume nuovi aspetti quando si consideri l'eventualita pratica della parteri-

(1) A_ SERPIEllI - 8111di 8ui contratti all/'ad. - Bologna, Zanichelli, 1920. 
{2) C{)n tali argomenti il BERTAGNOLLI, autore pin nota per una storia suU'ugriroltura 

in Itulia, opel'a piena di buona volonta m!l inadeguata al complto, cl'itlcavu la mez
zadria, giudicandola impotente a promuovere il migliorumento dell'agricoltul'a. Cfr. BER
TAGNOLLI - La colonia pal'zial'ia, Barbera, 1877. 
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pazione del colona ai lavori di· miglioramento. Partecipazione cile, nel caso 
dell'irrigazione, puo essere in realta efficacissima, poiche se e vero che lIna 
parte delle opere di miglioramento puo essere eseguita solo da maestranze 
specializzate, vi e tutto il ll!'vorodi sistemazione delle {lZiellde, e in modo 
particolare di spianamellto dei terreni, che i coloni possono est"guire facil
mente e con indubbio vantaggio economico. 

La questione quindi rientra nel generale problema dei miglioramenti· hi 
regi~e di mezzadria, di ·cui ha ottimamente toottato il Tassinari in un suo 
breve rna fondamentale saggio (1). 

Si puo conclurlere, in base ad esso, che la mezzadria non costituira affatto 
un ostacolo alIo sviluppo dell'irrigazione, se non si pretendera di costrillgere 
(juesto con trotto, di sua natura elastico ed adattabile aUe pili svariate' <:ir
costanze., entro schemi rigidi, e· se si svilupperanno, neUe varie localita, forme 
consuetudinarie, chepotranno, in tempi successivi, costituire la hase per 
precise regolamentazioni. 

E' anzi probabile che III, inezzadria possa favorire ancor pili dei rapporti 
di salariato l'esecuzione del miglioramento, 'poiche molti lavori, se eseglliti 
dallo stesso mezzadro, potranno avere un costo pit) basso, ed il lm'oro illt{'
ressato potra dare un superiore rendimento. 

Le con08cenze ,tecnichc.- E' stato spes so rilemto e ripetuto, che l'irri
gazione non si sviluppa com~ potrebbe in Toscana, perclH~ l'agricoltore non 
ha ancora « III, mentalita irrigua» e non sente il problema. In molti casi, 
qnando sarehhe conveniente irrigare una azienda, l'agricoltol'e non fa questo, 
sia perc he e attaccato aIle tradizioIli, sia perc he non snppone, neppure lonta
namente, che III, piCcola sorgenteIla 0 il DlOdesto corso di acqua, siano adatti 
o suflic.ienti aIlo scopo. 

(1) G. TASSINARI - La fl'Utticolt!wa in "opporto oi ronfmtti di affittollzfl e di meno
lir;(! - Annali deU'Osservatorio di Economla agraria di IIologna Vol. I, 1927. 

II TASSINARI si era proposto di indagare 11 mezzo di osser,nzioni di fntti concreti, 
quuli vUl'iazioni abbia determinato I'introduziolle del frutteto industrinle nei rapporti 
contl'uttuull di uflittanzu e di mezzadria. Ii:gli - per quest'ultima - hn rilcvuto varie 
soluzionl e lIormc Ilratiche, adottate neUe varie zone. 8pcsso a,vielle· che l'opera di 
trusformazionr, e attuata ad esclusivo carico del proprictul'io, e solo quando il frutteto 
e III produzlone n colono partecipa aUe spese; in altri casi invere ancile i1 colono parte
cipa ai miglioramenti con n suo lavoro. Osserva it 'l'ASSI;\"AIII che questa pnrtt'cipazione 
del colono alia trasformazione del capitale fondiario diviene 'Semprc pin generale; 
II carattere di Bociet1l. del contrutto di mezzadriu e sempre pin spircuto. Egli tro,a 
lleU'elasUcitll del contratto di mezzudria - elasticit1l. rhe e Seml)l'e t'siRtit.a - it 
miglior fattore che possa conciliare questo contratto con l'eseruzione di importanti 
mlglioramentl agricoli. III non si puo che condividcre questa opinionI', L'opportunit1l. 
che II mezzadro sia in· qualche modo interessato al miglioramento del rapitnle fondiario, 
appare a nol di sostanzlale importanzu, e siumo perrio recisamente avversi a roloro rhe 
tendono ad introdurre nei contratti coUettivi - non si sa in omaggio a quule utilitll 
generule - cluusole tendentl ad Impedire Ia partecipazione del mezzatlro ai lavoH di 
mlglioramento, Per Ie zone di montagna Rppenninica, nbbinmo esposte alrune ronside
razionl In proposito (IIANnINI-BoccE'IT! - Le casritlf de/l'oppentlillo Toscano - ( Annall 
dell'Osservatorio dl economla agrarla per lu Tosruna - Vol. III). ' 
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Yi e certamente del vero in questo. L'irrigatore non si impron-isa, e il 
toscano e lungi dal possedere quel sicuro istinto e quella pratica cono~enza 
in fatto di acque, di portate, di i'iistemazioni del terreno e simili, che possiede 
invl'ce il lombardo. Ma si va iO!ltanidal vero, quando si afferma che e questa, 
la sola causa che impedisce 10 sviluppo· irriguo; e l'afferillazione si ode fre 
quentemente in bocca di studiosi soggetti a facili entusiasmi. Si stia pur 
sicUl'i che quando l'irrigazione eostituisse un'opera <Ii sicura ed eddente con
venienza economica, nessun ostacolo sussistel'ebbe 4a quel lato, 0, in ogni 
modo. basterebbel'o pochi anni per superal'lo; "questo sia per parte dei lavo
ratori manuali, sia pel' parte dei pI'opl'ietari fondiari, sllesso accusati di man
canza di iniziativa. 

"Puo essere tutta,-ia pl'eziosa la sana opera di propaganda, ,-olta alia 
diffu>iione delle conoscenze irrigue e all'incoraggiamento. dei tentath'i; e 
~nche I'azione propuhdva dello 8tato - che ha recentemente dimostrato i1 
suo P€~O - puo fare accellerare notevolmente i tempi. 

L'il'rigazione e i tipi di azienda agrat'iQ. t08Call({. - La eonH'nieuza 
economica della irrigazione, da un punto di vista capitalistico pri,ato, e 
legata 11 due elementi: il costo di impianto e di esel'cizio del sistema irriguo 
(cioe il costo deWacqua)da un lato; !'incremento di reddito fondiario che la 
il'l'igazione determina dall'altl'o (1). Quest'ultimo elemento e ill stretta rela
zione col tipo di azienda. agral'ia asciutta in cui la irrigazione si esegue. 

Notiamo in Toscana, innanzi tutto, due casi estremi, per i quaE - per 
cause opposte - l'incremento di redditofondiario non POiI'll essere che 
modesto. 

II primo di essi e costituito dal caratteristico podere asciutto di pianura 
delle zone di antica coltura (Val d' Arno superior!!, conca di Firenze, parte 
del Yaldarno inferiore e simili); pod ere plasmatosi nel corso del tempo, di 
piecola ampiezza, sensibilmente frammentato e irregolare, a fortissimll den
situ "iticola, con importanti industrie trasforinatl'ici, ere. 

L'il'rigazione sistematica e ivi difficile, andle tecnicamente. Essa inoltre 
si ripercuoterebbe dannosamente BU alcuni prodotti fondamentali (Yino) ed 
esigerebbe una ra·dicale trasformazion,e di .tutta l'organizzazione aziendale. 
Alcune colture si avvantaggerebbel'o notevolmente dell'irrigazione, rna aItre 
vi peJ:derebbero; e la perdita puo essere economicamente assai forte (dno). 
'II casu opposto e dato dalle medie egrandi aziende a colturaestensiva, fre
quenti particolarmente nelle zone litoranee della Maremma Ih'ornese e gros
setana, rna pl'esenti anche inaltre parti. Ivi l'ampiezza polJ.erale (dove Ie 
aziellde sono appoderate), la regolaritit dei campi, la premlenza di s~'minatiYi 

(1) Si veda la pi'efazione di A. SERPI!:R! al volume I l'iRIIltati ecollomici dclle irritla
zioll; lombal-de di P. ALBERTARIO -Roma - I. N. E. A. - 1931-IX. 
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nudi, e anehe - circostanza non sempl'e considerata nel suo. giusto valo.re .
il fatto di essere tali Po.deri ancora in fase di assestamento e di rapida evo.lu· 
zione, rendono facile l'inserzionc della irrigazione. Ma lllancano d'altra. parte 
Ie co.lture ricche, 0 Ie prod)lzioni ri~che, che possano pagare Ie spese di 
impianto 0. di esercizio;' nelle condiziGni attuali i soli llletodi di irrigazio.ne 
suscettibili di successo, sonG quelli imperniati su quei sistemi primitivi, che 
i ratlinati tecnici consideranG con volto sdegnato, data la irregolarita di 
distribuzione deJle acque, i disperdimenti, i rista.gni, i danni delle acque 
tro.ppo impetuose 0. troppo ferme. 

Si puo obbiettare, a questo giudizio, the dGvrebbe essere appunto l'irriga· 
zione a determinare 10. sviluppo dell~ colture ricche, promuo.vendo un vero. 
rivolgimento. agricolo; il ehe puo essere vero, llla a patto che ad essa si accOllll· 
pagni tntta una vasta o.pera di trasformazio.ne fontliaria e. di intensificazione 
colturale. E' quindi come rin partico.lare di un raziGnale piano. di migIio.ra· 
mento fontliario che l'irrigazione appare della niassima utilita. 

I . migliori risultati si aVI'annG inve-ce nei tipi poderali. intermedi tra 
queglj estremi. Nei tipi cioe aventi sempre una cel'ta ampiezza, senza essere 
estensivi, nGn frrummentati, divisi in appezzumenti ampi e regGlari, senza 
una E:Ccessiva d,ensita Iii piantagio.ni, ecc. Po.tl'anno unche 'facilmente far 
po.sto aU'irrigazione Ie piccole propl'ieta coltivati'icidi alcune zone litGranee, 
tesegeneral~ente verso. Ie produzioni ricche cd attive. 

Vedremo., suc('essivamente come l'esame della :realta concl'eta confel'mi 
Ijueste conclnsioni eni siamG giunti per via deduttiva. . 



CAPITOLO SECONDO 

LE IRRIGAZIONINELLEZONE INTERNE 

Esposte, nel capitolo precedente, alcune considerazioni generali sull'am
biente toscano in rapporto alle irrigazioni, passiamo all'esame concreto' delle 
si.ngole zone ed all'analis,i delle ripercussioni economiche determinate' dallo 
S1riluppo irriguo: ' 

Tra Ie zone interne comprendiamo: a) .I'alta val}e del ~evere; b) il Ca
S(l~tinO'; c) la valle d~ Chiana; d) it Valdarno sup~lore; e) la piaIiura' fioren-' 
ti no pistoiese (conca <Ii Firenze); f) Ie valli di Pesa. 

Diremo con maggiore dettaglio delle zone in cui sono situate tre coppie 
al!iendall da noi stu-diate (alta valle del Tever~; pianura fiorentina-pistoiese; 
Val di Pesa)_ . 

L - LE ZONE STUDIATE EL'mRIGAZIONE 

L"ALTA VALLE DEI. TEVJ<JRE. 

Le caratteristiche generali della zona. - L'estrema punta orientale della 
regione toscana comprende, racchiusa per'tre lati da formazioni elevate col
lillari' e montane"l'ultima parte dell'alta valle tiberina; regolare deposito 
di terreno alluvionale a circa 300 m. s.m., che si allarga man Olano fino alla 
8t rozzatura collinare di Citta. di Castello. In sostanza Ie caratteristiche di 
l]llesta localib), l'icordano assai piu:I'Umbria che la Tosca,na_ 

La pianura costltuisce una delle comuni formazioni alluvion ali fluvio
la'custri, molto, frequenti nelle zone interne dell'Italia Centrale. La natura 
dN terreno v~ria all~utanandosi dal corso del Tevere, e da siliceo-calcal.'oo 
I'i uttosto sciolto divielle 8empre pili. argillo:,lo verso i COlltraffol'ti mOlltani 
di origine eocenica fllleno la fascia pliocenica tra Anghiel'i e Citerna). Imme
diatamellte al disotto della stra.to coltivato flel terreno, si trova uno strato 
ar g'illoso-compatto, irregolarissimo, di spessore variabile tra pochi centillletri 
e '1 'metri. II 80tt0811010 ~ costituito da uno stooto sabbioso ghiaioso assai per-
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lIl1eahile e l'icehissimo di acqua anche nei periodi {Ii magra del Tevere (1). 
La fulda acquea ~ prohahilmente perclH~ e in (liretta coml,Ulicazione con I'al
yeo del 'Teve'l'e - e llluncante di pl'e,;sione Idraulica, e non risale ehe poehis
simo quando e ruggiunta dui pozzi. 

E' da tener presente, I?articola.1'luente, che in alcune sue parti il terri
torio ha una naturale, dolce e uniforllle eu,denza verso il Tevere: cir('ostanza 
questa, fa ,-orevolissima au' u'n tipo di irrigazione per seorrimento, e (~he. nOll 
ha mancuto !Ii inflnire profolltlamente sui risultati econollliei. In altre localitii: 
invece il te1'1'eno e onuulato ed irregolare. Questa diversa mOl'fologia del ter
reno "piega a sufficienza.Ie diYel'sita uei cl'iteri adottati da,i vari agricoltori, 
ehe hanno e,;tesa l'it'rigazione alle 101'0 aziende; nei terreni ondulaH tende 
a, prenllere l'irrigazione a pioggiu, nei terreni gin, natuoolmente spianati e 
sistelllati si adotta il metoda dello scorrilllento. 

Le precipitazioni acquee sono generalmente abbondanti, rispetto alla 
mellia, dell'Italia Centrale, superando comuilemente, i 1000 mlll_ annui: la pre
sellza delle prossime elevuzioni montane ha certamente un'influenza notevole. 
Nel semestre aprile-settembre cade Circa il 40% della pioggia totale; ma nel 
trlmestre giugno-agosto lasieeita e molto temuta_ Pur essendo infntti, in tale 
pel'iodo la, pioggia media di 165 mm., si ris('ontrano, in bllune annute punte 
minime lli 45 mm. Xel sic cit ORO quinquennio 1921-26 si sono avuti minimi men
sili di 3,1 e 37 mm. Per quel ehe rigual'da Iu prohahilita uelle Yarie precipitu-

. zioni rimanuiamo al cnpitolo primo. 
Nella pianuru che e~aminiamo pl'eVulgollo Ie grandi e Ie meuie pl'opriet<'l;

non maneano tuttayia esempi di poueri isolati, quasi sempre eli piccoli pro
prietari cQltivatori. 1'utte Ie uzienue sono appouerate e date in mezzadria: 
l'umpiezzapoderale media· o~dlla sui 10-15 etturi; in alcune zone sus~i~tono 
pero aneora poderi pitl ampi. 

Le prouuzioni principali sono eostituite unl grano, mais, tabacco, prHti eli 
erba meuica e di trifoglio. La eoltura del pomodoro ha avuto un periodo eli 
incremento nel 1926-30, favorita anehe dal sorgere {Ii uno stabilimcnto indu
striale nel vicino centro di B. BepoIeI'o. Ma in questi ultimi anni IH )lrodu
zione si e contratta, ed e venubt a maneare, in alcune uziende, una delle pro
duzioni su cui si contam ui piil per l'utilizz<lzione degli impianti irrigui. 11 
t.abacco ha, trm-ato in questa zona un assai fa,-orevole amlJiente, e 8i coltiva 
con ottimi risultati tecnici ed. eeonomici. 

La dte e pure molto diffusn e assai produttiva. Le forti gelate inyernali 
del 1928-29 11anno re("ato fortissimi da,nni ed il raccolto e stato comlH'omes!'o 
per 3-4 Hnlli. oggi la prouuzione ten de a tornare norm:'le. Si s,-iluppano an('11e, 

(1) Si wda iJ breve ma importante studio del dott_ P_ }<'.\CCIIIXI - "iPJllicll.::iolli da
tro alfri.-ole ed utili:zazio/le 11cl1e ar'qllf' treatiche ucll'ru:ic/lda CollllCcliiolli - Xe « l.'ngl'i
coIt.urn aretinn n, ottobre 1!J2!J, 
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e con promettente vigore, Ie piante da frutto (peri, meli, peschi e susini) j 

risultati sono molto incoraggianti. 

L'irri!Jazione. - L'irrigazione, nell'alta valle del Tevere, non e pratica 
molto recente: (la motto tempo gli agricoltori praticavano un tipo di irriga
zione essellzialmente di 80ccorso, sollevalldo l'acqua da ,pozzi 0 da canali a 
mezzo di piccole norie ~ bindoli azionati a mano. 

La falda Hcquea sotterranea e molto abbondante, siaperche il sottosuolo 
deIl'alta valle tiberina costituisce una sorta di ampio bacino di raccolta delle 
acque che provengono dai tre l~ti; sia percM lao strozzatura collinare che si 
riscontra nel quarto lato (a sud), al livello di Citta. di Castello, <J,etermina un 
certo rigurgito. acqueo, che contribuisce ad aumentare lariechezza della 
falda (1), 

Le acque del sottosuolo potrebbero irrigare circa 90.0.0. ha. ; esistono peru 
oggisolo 51 pdzzi, della pOl-tata media di 17 litri sec. insufficienti pel' l'irri
gazione completa. Si potrebbero anche utilizzare Ie acque derivate dal Tevere 
a circa 4 Km. a monte di Sansepolcro, acque attilalmente sfruttate dalla 
Centrale elettrica di ~:lontedoglio, od usate per forza motrice da alcuni mo
lini, rna ehe potrebbero - in futuro - essere disponibili per l'agricoltura. 

II Facchini caleola ehe per relldere irrigui completamellte i 90.0.0. ha. del 
comprensorio occorrel'ebbe, oltre il razionale sfruttamento dei canaH e di 
alenne modeste risor'give, scavare alleora 150. pozzi,. in modo da averne uno 
ogni 45 ha. 

L'ocqua viene sollevata dai pozzi attualmente esistentf llei m~di ph) sva
riati. Circa 30. impianti usano il trattore 0 la Iocomobile nei periodi in cui 
non sono occupati nei layori campestri; questo metodo C ritenuto conveniente 
dagli agr'icoltori poichesostanzialmellte si impiegano macchine a primo costo 
zero. l\Ja. cio ~ostringe a limitare fortemente Ie ore di funzionamento degli 
impianti e quindi ad avere pozzi di forti po~tate, cbe sonG irregolar:mente uti
lizzate; al massimo per 20.0 ore. Tuttocio va bene finche il numero dei pozzi 
resta ,limitato, ma se l'irrigazione dovesse ampliarsi ed i pozzi dovessero. 
come si prospetta, quadruplicarsi, sorgerebbero probabilmente nuovi pro
blerni e si renderebbe indispensabile una, disciplina nell'uso dell'acqua, Le POl'
tate inutilizzate diventel'ebbero un danno collettivo, 

Se-dici impianti di sollevamento sonG provvisti di eIettI;o pompa i rima
nenti di motori ad olio pesante. L'acqua soll\!vata e distribllita ftlIe varie 
pal'ti dell'azienda cou canali interrati () superficiaIi, fino aIle varie bocchette 
eli el'ogazione. Da qnie distribuita aIle wuie colture 0 con il metodo a seor
rimeuto 0 con appareechi. a pioggia. 

(1) P. FACCHISI - La bmtijica integrale e Ie aPJJlicazioni elettro-agricole /l1'lI'alta t'alle 
. del 7'cvcre_ - Sallsepolcro, 1929. 
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Le vecchie irrigazioni si limitavano aIle colture ricche, che si ritenevano 
fe sole capacl di « pl1gare l'aequa ». Cosieehe pl'atioomente il solo tabacco era 
irrigato (insieme al pomodoro quando Ie conuizioni del mercato ne rendevano 
redditizia, la coltura). ~Ia negli impianti piii razionali eseguiti Del dopoguerra 
ooi migliori agricoitori, si l'avviso l'utilit:1 di ·utilizzare pill completamente 
Ie l'isorse idriche ed i capitali investiti negli impianti. L'irrigazione divenlle 
sistematica, e si estese nnche ai prati ed agli erbai. "Un miglioramento della 
produzione zootecnica accompagno quellto metodo, clle si rivelo presto come il 
piii conveniente. 

In una ,parte della valle tiberina e stato provveduto, parallelamente .... 110 
sviluppo della irrigazione, ad una elettrificazione di lI!lolte operazioni rurali, 
clle Ila permesso di migliorare notevolmente il diagram rna di con sumo oi 
energia elettrica. 

Sono stati elettrificati: impianti di irrigazione (13 fissi e 2 mohili, con 
un'istallazione di 80 Kw.; 1 impianto mobile di irrigazione a pioggia con 
p Kw. installati); impianti per la trebbiatura per una eapacita lavorativa di 
1500 q. giornalieri (15 Kw. instalIati); attrezzature di stalle, con impianti 
di 4 mulini, 3 trinciaforaggi, 1 ventilatore, 2 pompe per sollevamento di 
acqua (installazione eomplessiva di 23 Kw.); attrezzatura di magazzini, con 
ventilatol'e selezionatore, torchio iUraulico e -pompe Oil, vi no, molino per 
20 Kw. eomplessivi; attrezzature per industrie Ggrarie con 5 motori (zang;ole, 
scrematriei portaoorichi per tabacco, ece.), per 25 Kw. eomplessivi. Non e 
stato invece possibile compiere l'arat.ura elettl'icamente, dati i campi stretti 
e gli ingomoranti filari di viti. 

Per quel che riguarda pill strettamente Ie irrigazioni, ripol'tiamo aleune 
notizie e dati riguardanti due-tra Ie pill importanti aziende della zona. 

Nella prima azienda, ehe e eompresa nel peri metro elettrificato, dieni 
sopra abbiamo dato cenno, sono impiegati 8 gruppi (6 fissi e 2· mobili) per il 
Imllevamento delle acque freaticlle. ehe vengono oistribuite in parte con appa
I'ecclli a pioggia, ed in parte a seorrimento. Quest'ultlmo metodo pero prevale. 

La disponibHitc1 dell'acqua e di 170 litri al secondo, pari a circa 0,45 
1. sec. pel' hu. complessivo. In funzionamento gli impianti assorbono circa 
52 Kw. (1). 

Al l1rato si danno 4 irrigazioni di 2J ore, nel periodo maggio·agosto, al 
tabacco due irrigazioni di 18 ore, al pomodoro 3 di 18 ore, alle patate 1 di 
18 ore. La quantita totale di acqua somministrata Q qlleste colture e rispetti
vamente di 5500; 2200; 3200; 1100 me. per hu., pari it lit!'i sec. per ba. : 0,54; . , 

(1) OHre i1 ricorduto articolo del dott. Fuechinl :;i veda: 8EltVIZIO IDROGltA~'ICO DEL 

MINlSTERO DEI LL. Pl'. - Le il'1-igazioni in Halia. pag. 382 e segg. 
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0,42; 0,41. n consumo di energia risulta di·1S0 .Kwh. per ha. di tabacco, di 
270 Kwh. per ha.'dLpomodoro, 90 Kwh. per ha. patateJ 480 Kwh. per ha. di 
erba medica. 

II costo del Kwh. era :ealcolato nel 1930 a. L. 0,42. In base alIa superficie 
oceup~ta dalle varie eolturf> irrigue (tabaeco ha. 30, pomQdoro. ha. 25, 
medica 160), risultam una spesa viva ui energia di L. 96 per 1Ia. complessivo. 

Nell'altra azienua esaminata l'i(,rigazione ~ compi~lta esclusivamenteper 
seorrimento, essen do moHo favorevoli Ie condizionioriginarie di pendenza del 
terreno. L'acqua e stata. trova,ta,. tt minore profondita: la disponibilita delle 
boeche di irrigazione. (la. ea,nalizzazion,e sotterranea, rende quasi nulIe· Ie 
peruite diconduzione) e di 50 litri al sec. per 60 etta.ri (0,83 litri al sec. 
per ha.). 

All'erba medica, . si dttnno due irrigazioni di 12 ore, al·tabaeco 2 di 8 ore. 
Le quantita di acqua (per ha.) risultano di 4320 me. ai prati e 2880 me. al 
tabacco. lIa nelle annate molto piovose (la probabilih\ e di 2-a su 10), Ie il'ri
g'dzioni si dimezzano. 

L'irrigazione con nequa derivata dal Tevere a mezzo eli canali, sebbene 
di secondaria importanza, di fronte a quella con acqua sotterraitea, e praticata 
in al~une localita. 

Una diga di sbarramento" costruittt dal Consorzio idraulieo per la sisie
mazione del Tever£: eleva - presso Gorgabuia - il pelo di acqua del fiume. 
Un canale, e ivi derivato per uso industriale (mulini per cereali), canale che 
poi si sud divide in due parti. Una parte dell'ttequa di 'questo canale e spora
dkamente impiegata per u~i agricoIi: se si giungesse ad una auspieatn, elettri
ticazione dei mulini, essa potrebbe esservi totalmente destina.ta. 

IL CASENTINQ. 

II Oasentino eostituisce - come e noto '-la parte di pinnura deU'Arnv 
a monte di Arezzo. Il flume, ehe, nel tratto precedente, a valle della. Citta, 
aveva eonservato un andamento gl"OSso modo orienta,to da, sud a nord (nel 
senso della corrente) compie un'ampia curva e si orienta in sen so decisamente 

. contrario. Sopra Are~zo Ie formazioni eoceniche chiudono quasi completa
mente la vallata, ehe peropiu a monte si allarga.di nuovo neUa piana di Bib
bienn e di Poppi (a Campaldino, dove combatte l' ,;\Iighieri) fino a Prato
veechio-Stia. 

Nella piceola zona pianeggiahte si ritrova, il classieo podere toseano a 
rnezzadria, _che insieme ad aJtri e quasi sempre riunito in fattoria. Le produ
zioni principali sono queUe comuni gia viste per la zona precedente, il ttlbaeeo 
~ pure qui di~uso e pregiato. 
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L'i1'1'igazione e tutto1'a limitatissima. L'esistenza di alcuni canali indu
striali de1'ivati dagIi affluenti dell'Arno, permette agli agricoltori, in alcuni 
ca.si, .di complere modeste irrigazioni di soccorSQ. Ma normal mente gli iute
ressi agl'icoIi passano in seconda linea. 

Ricordia;mo (1) il canale' industriale del Lanificio di Sori con presa dal 
torrente Archiano. Cento litri a secondo, in massima magra, sono riserbati 
all'agricoltura, per un giorno alla settimana; generaImente nel giorno festivo. 
~i ha qui - come in altre parti della Toscana per casi simili - una specie 
di quel diritto di (( samboira )) cosi frequente in alcune z(me dell'aIta Italia 
(pianura di Cuneo ad esempio). . 

Vi e pure un canale industl'iale (sel'Yente il mulino Stella) derivato dal 
Casalone, affluente oi sinistra dell' Arno, scorrente paralleIo. ed immediata
mente a valle dell' Archiano; Puso agr~colo e pero sussidiario. Altre piccolf' 
derivazioni, nelle vallate laterali, 0 verso Ie sorgenti dell' Arno, completano 
la'limitata serie. 

Le irrigazioni sono. spesso limitate al tabacco ed al mais,. piu raramellte 
si irrigano anclle i prati; natul'almente si tratta di primitive irrigazioni 
di soccorso es«;guite solo nelle annate piu siccitose. Abbiamo anehe notizia di 
un impianto di irrigazione a pioggia eseguito nel territorio del comune di 
Castel Focognano, in alluvione dell'Aruo. L'impianto, che serve per irrigare 
16 ha., trae Ie aeque dull' Arno a mezzo di eIettropompa di 4.5 III~. con 
portata 21,7 1. sec. 8i irrigano l'erba medica (tre irrigazioni anuue secondo i 
tagli) iltabacco ed il pomo.uoro (uua 0 due irrigazioni secondo il decorso 
stagionale). 

Non abhialuo notizia di sc«vi eiIettuati per Ia captazione delle acqne del 
sottosuolo. 

La zona e certamente suscettibile di un certo sviluppo irriguo, sia a mezzo 
di ulteriori derivazioni dai torrenti latel'ali sia dallo stesso Arno; la pendenza 
dei bacini e in ogni modo favorevoIe. Date pero Ie portate dei ,'ari corsi di 
acqua e Ie accentuate magre estive, si tratterebbe sempre di limitate_ possibi
lib),. '1'ra i progetti dt irrigazione in corso ve ne e uno a Montanina, che sem
brerebbe di prossima reaHzzazione. Si prospetta anche Ia facile irrigazione 
di un terl'itorio di circa 100 ha. (appal'tenente a 10 proprietari), nella pianum 
di Blliano, utilizzanuo Ie acque di rifiuto di un mulino di cereali a Ponte 
a Poppi. 

Non possiamo dir niente, con sicul'ezzu, di eventuali sviluppi delI'irriga
zione con acqua del sottosuoIo. Si sa pero cbe l'aequa esiste con una certa 
abbolldanza. 

(1) Fonte principale di que",te notizie il citato volume del }lINISTERO DEI LL. PP.: 
[,(, IITigaziolliin ltulia. - Moltt· notizie C'omplemf'ntari souo stute riC'uv.tte direttameute, 
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LA VALLE DI CRIANA. 

, 
'l'ale zona ditIerisce un 'poco daUe precedenti essendo opera di bonifica 

relativamente recente compiuta dal governo gmnducale toscano. Le un~ta 
poderaJi sono pin ampie e regolari, i fabbricati generalmente in miglior stato 
di conservazione. In definitiva un eventuale sviluppo irriguo troverebbe qui 
un ambiente economico-agrario relativameute favor,evole, tlnche per l'esistenza 
di colture ricche da rinnovo (tabaeco e ba;rbabietole da zucchero) e per Ia 
llotevole importanz<l dell'allevamento bovino, ·indlrizzato recentemente sulla 
via di un mpido e brilhtnte roiglioramento, che 10 sviluppo irriguo non 
potrehbe far altro cheaccellel'are. 

L'irl'iguzio~e e attualroente limitatissima. Alcnni tentativi, con preleva
mento di acque dul sottosuolo, sono stati fatti a Bettolle ed in localita limi
trofe, e, dopo un pel'iodo di sosta, pare che l'esperimento riesca. 

In tntta la piallura della Chiana certaroente esiste una iroportante falda 
aequea sotterranea: rieerche positive sono state fatte dal Dr. Mancini neUe 
sue aziende a Montagnano (ac<Iun a 2!l m. -:1i profondita, portata, di 10 L sec.) 
a Cesa, con risuItati simili; ad Alberoro, dal Conte Massimo di Frassineto. 
Appare dalle rieerche fatte dai primi pionieri che un certo sviluppo irriguo e 
selllpre possibile. 

8i prospetulllo anclie progetti pill organici e grandiosi: si parla di 
deviazioili dell'aequa del Trasimeno e dell'invaso dei due Iaghetti di Monte
pllieiano e ChillSi; lila e pl'elllaturo oggi trattare di cio. 

UI Yal di Chilwa lIa pero illflubbiament~ dal punto di vista irrigno, ,·astc. 
possibilita, ehe non occorre troppo leggermente diseonoseere. 

II .. V ALDARNO 8UPERIORE. 

Questa pianura e essenzialmente costituita da una strettissima striscia 
di terreno alluvionale, che segue il corso dell' Arno da Arezzo (eirea) a Pont as
sieve ed a Firenze.· 

Prevale anche qui il .coroune podel'e a mezzadria delle· pianure toscane, 
pur essendo anche notevolmente sviluppata Ia piccola propl'ieta coltivatrice. 
Occorl'e tenere presente cbe l'ampiezza poderale e generalroente. piccola, sia 
per etIetto della intensita dell'agricoltura, sia soprattutto per 10 s"iluppo 
in'dustriale di alcune zone (Montevarcbi e S. Giovanni Valdarno). I poderi 
sono inoltre fittamente vimti (il vino prodotto e di qualita ottima), spesso eon 
film'i irregolari ed interseeantisi in varie. dil'ezioui; l'invasione fillosserira 
ha un po' slargato i filari, mil, nond.i molto. A questa ostacolo UIl altro se 
ne aggiunge cbe pure potelltemente {'ontl':ista 10 sviluppo irriguo: la fram-
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mentazione dei poderi. ,Essa, in alcune parti, ulSsume un curattere wramente 
patologico, con Ie note cOllseguenze, a· tutti ormai note (1). 

Le i~rigazioni sonG perci() limitate, malgrado Ie illnegabili possihilitil. 
In comune di Pian di Sco, situato sui versante destro della valle dell' Arno" . " . 
prima che questo abbandoni la pianura di arezzo, esiste una derivazione dHI 
torrente Resco, in localita « La Cella)i posta poco piu in alto del centro 
comunale. II canale serve prevalentemellte per Scopo industriale (mnlini e 
frantoi di ulive: in complesso circa 10 opifici). Ma esso e oggi in uno ~tato 
di completo abbandollo, solo 1/3 della sua portata e sfruttato, ne sappiaml) 
ancora 'se tra gli interessati si sia pervenuto ad un anspicato Con~ol·zi(). 

Alcuni agricoltori eOll Ie argue di questo ('anale pratieano un tipo di saItullriu 
irrigazione di soc corso di importanza III comple-sso minima. 

Presso I..evane, in localita' Val d'Il.lferno,. deriva dall' Arno il canale 
BaUagli, di circa 14 Km. di lunghezza; ess? e snsshliato anehe dalle- :leqne
del torrente Ambm. Dopo aver alimentato i lUolini -della zona inrInstriale 
esso si scarica nel (I Borro di Vaechereeeia,» a valle di S. Giovanni Valdarno. 

" . 
La portata del canale e di 1:-l00 l. sec., ~a que-lIa I!tilizzabile per l'agricoltura' 
si limita a 500 1. sec. I (]Ulllltitativi di acgna erogati sono modesti; in media 
risultano: 

aUe sarcbiate e tabacco . 
al pOlliodoro . . . 
alIa medica e prati 
agli erbai . 

totale stagione irrigua 
me: annui per eUaro 

300 
900-1200' 

1200-1800 
300- liOO 

in portala continua I/Sf"c. 
per periodo irriguo (110 g.) 

0,03 
0,1(;-0,13 
0.13-0.19 
0,03-0,01; 

Questi dati, riportati dul volume- II Le irriguzioni in !talia», rappre
sent-ano abbastanza bene Ie eondizioni de-I Val d' Arno superiore. 

II prezzo dell'aequa per Ie derh'aziolli del canale Buttagli risnlta di 
L. 30 annue ad ettaro I' cioe di L. 0,03 al me. circa . 

. II' canale serve per irrigare una vasta zona di fondo valle estelldentesi tra 
la stroda Arezzo-Firenze I'd il fiume Arno, tra Levane e S. Gioyanni. Si irri· 
gano Ie colture agrarie pill adatte (tabacco, prati, mais) I' sopratutto gli urti, 
assai diffusi nei dintorni dei due ce'lltri industriali, I' che possono. meglio 
delle ultre coltnre, conciliarsi con la fittezza delle piantagioni e con lu fram
mentazione fondiaria, ocenpando essi, general mente, solo limitate parti dei 
poderi. , 

L'nso dell'aeqna'del canale era pero irregolarissimoe disordinnto: reee-n
temente-, ad istallza. della propril'taria, l'utenza e statu meglio re-golata (2). 

(1) G. TASSIXAIII - Fra,mmenta:irme e riromposiz';one dei fomli ,'U 1'0 li. Oil. cit. 
(2) Decreto Ministel'lllle LL. Pl'. :J dicerubre 1927. n. ;)4~.3. 
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11 canale e peri) in wttive condizioni <Ii mallutenzione e Ie perdite di con-. 
dotta sono fortissime. Si presume che, semplicemente con alcune opere di 
miglioramento, Ia superfieie servita potrebbe considerevolmente aumentare. 
Anche fa mancanzadi un consorzio di utenti si fa sentire: l'anarchia completa 
regna nell'uso di quest'acqua; 

Le irrigazioni' con pozzi non sono molto sviluppate, anche perche pare 
accert.ato che Ie acque del sottosuolo sono quimolto scarse. Sono pero diffusi 
i pozzi freatici comuni, per Ie mooeste irrigazioni dei piccoli orti .posti· nelle 
vieinanze della citta. 

Per il costo ~ell'·acqua estratta dai pozzi il citato lavoro del Ministero 
<lei LL. PP. da una cifra di L. 700-800 ad etta.ro; crediamo c.he debba eviden
temente trattarsi dell'ettaroeffettivamente irrigato, e dato l'alto livello della 
spesa, crediamo che in esso yi siano compresi anche gli interessi ed ammoI'· 
tainenti dei capitali. Il costo per mc. delle acque sollevate dal sottosuolo, 
oscilla da 0,05 a 0,09; cifra che appare un po' bassa in confronto ad altri costi 
<lanoi determinati. 

Attorno ai centIi di Arezzo, Montevarchi, San Giovanni Valtlarno,Fi
renze, sono molto sviluppati i comuni orti semicittadini che abbiamo detto 
di non prendere in considerazione in questo studio. Nelle vicinanze di Fi
renze, e precisamente nella pianura ad est della citta, sotto i colli di Setti
gnano, l'irrigazione, eseguita con acqua di pozzi firel1tici, ha fatto sorgere un 
carattel'istico tipo di p<Xlere irriguo, in parte indirizzato verso Ie coiture orti
cole, rna cIie lascia auche ampio spazio aIle ordinarie colture agrarie. Esso 
non pUG confondersi con gli Ol'ti .veri e proprio 

* * * 

Oltre che nelle zone di pianura gia stu<liate l'irrigazione e un poco dif
fusa in alcune delle vallate toscane montane del Ca'sentino, Valtibel'ina. 
Valdarno. Essa si effettua a mezzo di una serie di piccole <lerivazioni, e8e

guite sbarrando i torrentelli con alcUlIi sassi o. fascine, ('<l irrigando, con 
vari metooi, ma sempre con esclusivo impiego di forza umana. Si tratta 
quasi sempre <Ii utilizzazioni furtive; anche dai vari canall usati per forza 
motrice .aai mulilli, che sfuggono ad ogni Iltatistica e controllo. 

In provincia <Ii Siena si hanno alcune derivazioni da corsi d'acqua. Nel
l'~lta vall!' d'Elsa viene segnalata una utilizzl1zione delle acque di sorgente 
del tiume. convogliate nella « GOl'a di Colle I). Si tratta di casi di scar
I"issima; importanza. Nella zona tra Sarteano e Cetona si utilizzano Ie acque'. 
della Vena diMartello e <lelIa Vena delle Lame, assai limitatamente. A Chiu
t;l1ino si utilizza la ,-ella de( ~Ierse. L'importanza complessiva di tali impianti 
di .uerivazione, e Dlinima. 
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Ci risulta,da rilievi persona-Ii,- l'esistenza di aItre numerose piccole 
il'rigazioni eseguite con pozzi e con sorgentelle. Anelle nella Val di CMana 
senese (che non e poi altro che una piecola parte della Val ill Chiana are
tina), si compiono piccole. irrigazioni, quasi sempre a cal'attere di SOCCOl'l!O. 

Abbiamo inoItre llotizia di un inlpianto di irriguzione eseguito a Monte
roni d'Arbia per una superficie di 16 ha. Si irl'igano l'erba medica, Ie bietole 
da zucchero, il mais. L'acqua distribnita risulta in media di 400-600 mc. 
per ha.: quantita quindi assai searSl1. 

Alcuni impianti, per l'utilizzazione delle acque del sottosuolo; si ritrovano 
in val d'Elsa. Non ·si er.-clude anche qui l'esistenza di piccole irrigazioni, 

. . 
furtive, montane 0 d~ alta eoUina. SuI monte Amiata sihanno easi interes-
santi di irrigazione di castagneti di cui diremo con maggior dettaglio trat 
tan do delle zone litoranee. 

Nella Val d' Arbia e da rilevare la recente costruzione di un invaso arti
fieiale (Lago di Gorra) , interessan.te una superficie di 1460 ettari, con una 
disponibilita per ettaro di 3420 mc. (1). 

LA PIANUl~A PISTOIESE-FIORENTINA. 

Le camtteristiche della zona. - La vasta conea alluvionale che si 
estende -'-- grosso modo - tra Firenze e Pistoia, presenta 'un certo interesse 
dal punta di vista irriguo, sia per Ie nntiehe irrigazioni con canaH che si 
eseguono nella parte piil alta dellapianura, tra Pi stoia e la stretta di Serra
valle, sia per recente svlluppo delle piccole irrigazioni con aequa prelevata 
dal sottosuolo. Si tratta di una vasta zona di terreno assai fertile e pro
duttivo, malgrado i periodiei danni delle inondazioni invernali e prim<lverili, 
che talvolta compromettono seriamente i raecoIti. L'irregolare regime ed il 
progressivo innalzamento dell'alveo dei- vari eorsi· di acqua che percorrono 
Ia pianura, ne sono Ie cause pill immediate; il completodisordine dei vari 
bacini montani - particolarmente di quelli del versante N.E. della pia
nura - ne sono queUe di piilremota origine. 

I,e preeipitazioni acquee sono relatimmente note,-oli: It Pistoia raggiun
gono i 1054 mm., rna di essi solo il 37 % cadollo nel semestre aprile
settembre, ed il 12 % nel tl'imeRtre °estiyo giugl1o-agosto. Fil'enze lIa pred
pit~zioni totali minori: 707 mm., dei quali il 43 % nel semestre aprile
settembl'e, ed il 15% neltrimestre esth'o: Ie probabilit:\ delle ,-arie precipi
tazion,i nel .periodo .. i:rl'iguo risultano luaU£, analisi compiute al capitolo 
primo. 

(1) efr. La Rivlsta «L'.Acqua ll, lugIio-ligosto 1931. 
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11 prevalente tipo di impresa agraria e costituito dalle medie e grandi 
fattorie, composte da un dato numero di poderi a inezzadria. Raramente 
pero esse sonG riunite in un corpo solo, rna sono bensi assai frammentate e 
cio vale anche per gli stessi poderi, elle tal volta si compongono di cinque 0 

sei appezzamenti di terreno lontalli tra loro fino 3-40 Km. Un'irrigazione 
sistematica incontrerebbe qui forti ostacoIi; essa esigerebbe probabilmente 
l'abbattimento di numerose viti, I'allargame,nto dei campi, e spesso sarebbero 
illdispensabili ri~ioni particellari di terrello. Anche per i -fabhricati si puo 
sostanzialmente dire 10 stesso: l'adattamento non sarehbe COS! facile come 
in altre zone: come ad esempio- nell'alta valle tiberina 0 nella pro,"incia di 
Livorno, dove Ie costruzioni potrebhero essereadattate con una certa rapid ita 
e con modica spesa. 

Le produzioni agricole delle aziende sonG in generale numerose, ed anche 
Ie colture da rinnovo, che general mente assumono neU'agricoltura toscana 
una parte di second'ordine, sonG qui importantissime. 

11 grano .occupa sempre da un terzo ad una meta delle superfici uzien
oali, e dA produzioni elevate; il mais e pure assai diffuso, rna lao pili caratte
ristica coltura da rinnovo e costituita dall~l saggina. il cui prodotto e assai 
rimuneratore, sehbene la pianta sfruttiassai il terreno. La barhabietola 
da . zucchero (favorita anehe dillu relativa vicinanza dello zuccherificio di 
GranaioIo), ha avuto una raopida diffusione ed ha anclle contribuito efficace
mente a ridurre Ie troppo forti alee insite nella coltura della saggina, il 
prezzo della quale mostra, dopo l'introduzione delle nuove colture da rin-
110VO, una' maggiore costanza. 

11 pomodoro, che pareva dapprima destinato a rapidissima diffnsione, 
non ha molto progredito. e la coltura e limitata. MHlgrado clle Ie condizioni 
ambientaIi non siano molto propizie per 13 produzione di vini di buona qua
lita, la diffusione della vite in pianura e sensibile. Tutti i poderi sono fitta
mente vitati, con viti a filari bassi, e la produzione quantitatim e notevole. 
La proouzione dell' olio e trascurabile. 

I vivai costituiscono un caratteristico tipo di impresa' acceutrato npi 
dintorni di Pistoia, ma a noi poco iuteressano. Trascuriamo auche di effimi
nare i nnmerosi orti, diffusi nelle d.cinanze di Pistoia, Fireuze e di altri 
centl'i minol'i. 

L'irrigazione. - Nella parte piu alta Hella pianura pistoiese, I'irriga
zione si compie a mezzo di piccoli canali derh·ati dall'Omhrone e dai s·uoi 
a/Hueuti (Braua, Bure); l'Ombroue, data la posizione del SilO baeino, mon
tano, puo iufatti permettere uu ridotto I.'mungimento anche uel pedodo 
estivo. I canali souo di propriehl comunale 0 privata. 

II prezzo dell'acqna dei cauali cOlllullali e liulllteuuto fisso nella misura 
di L. 5 per ora, senza riferimento alIa quantita. Grosso modo ogni bocca 
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di presa puo erogare circa 28 litri sec.: il costo risulterebbe cioe di L. 0.0;) 
al mc. (1). 

L'acqua ,prelevata da roggie private lIa invece un prezzo assai varialJile 
secondo il decorso stagionale. Secondo cioe. Ie variazioni della domanda, 
varia il prezzo richiesto dal illonopolista, e passa da 4 a {; a 8 lire l'ora; e 
tal volta anche di pin. II tempo necess<Lrio per irrigare un ettaro e, media
mente, di 8-10 ·ore. La quantita di acqua somministrata ad ogni adacqua
mento risulterebbe quindi di 800-1000 mc.; il costo per ettaro di ogni adac
qumnento di L. 40-50 (in base ni prezzi delle acque comunali). 

II mais e Ie bietole subilscono di solito un solo adacquamento, i prati 
due 0 tre, gli erbai, che seguono H grano, uno. In un medio podere di 6 ha. 
ui cui 2 a prato, 2 a rinnovo, 2 au el'baio autun no- invernaIe, il costo ad 
ettaro complessivo risulterebbe ·comprel;o tra 47 e 75 lire, a ·seconda del cmsto 
e del numero delle bagnatlll'e. 

Per i poderi ehe traggono completamente Ie acque da roggie private 
nelle annate siccitose (e quindi .di alti prezzi) U costo complessivo per ha., 
su tutta l'aziendn, puo anche notevolmente superare Ie 100-150 lire. 

In provincia di Firenze warte meridionale della pianura), esiste un 
consorzio irriguo per Ie acque derivate ua Bisenzio: la diga del Cavalciotto 
deriva l'intera pOl'tata ui magro del torrente; 1,25 me. sec. Vi sono canaliz
zazioni per oltre 50 Km.~ ma non siconosce esattamente Ia superficie irri
gata; l'impiego industriale prevale. II consorzio di Vingone deriva pure 
acque da questo canale. 

Ueeentemente, com£' abbiamo accennato, si e avuto un sensibile sviluppo. 
delle piccole irrigazioni con acque derivate dal sottosuolo. 

Nella provincia di Pi stoi a, il Pontecorvo calcolava (2), tre anni Q,r sono, 
a circa 350 il numero dei pozzi esistellti, ed a circa. 1000 htl. la superficie 
irrigua. La potenza installata era oi cil'ca 1,8 Kw. per impianto, il consumo 
di energia, nel 1931, di 520 Kwh. pel'impianto, Ie ore di funzionamento :!OO 
annue circa. Egli rileva giustament{~ i difetti di qucsti impinnti: potenza 
instaJlata troppo forte, ore di fUllzionamento scarse, irrigazione effettuatu 
con elevato. « corso di aequa» (10-20 l./see.). Inoltre aItre cause degli ele
vati eosti dipenoono lIalla cattivll sistemazione superficiale del terreno, delle 
forti perdite dei canaletti, ecc., ecc. L'irrigazione, in questa plaga, ·e eerta
anente snscettihile <Ii un eerto sviluljpo, ma non bisoglla. nascondersi l'esi
stenza- di vari ostacoli. Un'irrigazione sistematica sarebbe lIi fucile esecu
zione solo in una parte lIella pianum; nella maggiol' parte lIeI territorio 

(1) Le il'l'igadoni ill !talia, op. cit., pug. 360. 
(2) G. PU:'i'l'ECOR\"(j - Pic(,oli imp/anti il'l'iglli lIeE pistoiese - ne «L'Agricoltura pi

stoiese», agosto, 19;);!, 
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invece il tipo di azienda agraria esistente costituisce un serio impedimento, 
come abbiamo gia rilemto. 

L'acqua irrigua, derivata da fiumi, puc, solo servire a limitate zone e 
non potra certamente recareun decisivo contributo allo sviluppo delle irri
gazioni. lfigliori prospettive hanno iuvece l~ irrigazioni con acque derivate 
da faide sotterranee, ma anehe qui vl e la grossa questione del disciplilla
mento degJi impianti. 

In migliori condizioni si trovano Ie zone suscettibili di sviluppo orticolo 
ed orto-frutticolo; l'irrigazione puc, quisvilupparsi facilmente, senza dar 
luogo a difficili questioni, ne a duhbi economici. 

LA VALLE DI PESA. 

AU'infuori delle zone di pianura gia €saminate, l'irrigazione e pochis
simodilfusa. Qualche modesto impiego di acqua nelle vallate appenniniche e 
senza alcun interesse. 

Interessantiapplicazioni,- non tanto per 'l'area 'irrigata, che e limitata, 
mil, pel' 10 sviluppo che la p1'atica puo a,'ere, si rit1'ovano nelle zone com
na1'i a sud di Firenze, pa,rticolal'mellte nei piccoli fondivalle determinati 
ilalle colline plioceniche della valle di Pesa e di' Greve. Qui, particolarmente 
ill segilito alla fortisslma invasione jillosserica avvenuta nel dopoguerra e 
che ha rapidamente, nel giro di t1'e 0 quattro anni, dimezzata e ridotta ad 
un terzo la produzione vinicola, si e creduto utile; insieme ana lentil, rico-, 
stituzione dei vigneti su piede americanQ, cercare altre risorse; ed ha avnto 
un certo sviluppo Ill, frutticoltura di fonda valle. In un casu da noi esami
nato, una grande azienda collinare, di circa 500 ha., composta di 54 'Poderi, 
lilt impiantato molti pescheti nella: valle della Pesa e del Virginio. Malgrado 
Ie condizioni di freschezza del, terreno si e manifestata l'utilita dell'irriga
zione che viene compiuta con acqua prelevata dal sottosuolo. Ad ogni podere 
limit1'ofo aIle vallate, e stato annesso un appezzamento di pescheto, ed it 
risultato puc, dirsi soddisfacente. 

Riteniamo l'he guesti impianti' siano suscettibili di un certo sviluppo. 
L'economia -della zona ne avrebbe un nQtevolevantaggio che segnerebbe forse 
l'inizio di un migliore avvenire (1). 

(1) Siumo tra coloro citE', mulgrado IE' tristi condizioni attuali, credono aile possi
bilitil di un ottimo avvenire aile colline pliocE'niche della valle di Pesa. E diciamo quc,.Qto 
'pur es~endo pel'fettamente al corrente della grave situazione che nella ZOlill e ::Itata 
determinnta dalla invasione fillosspricf[: un nostro studio h~ avuto pE'r oggE'tto tali 
I'il>pl'cu~siouj (i\I. BA!'IDTNI: ASJlett! ("('on-otltici della invasionfl fillo88el'ira' ill 7'o8cunu, 
noma I.N.E.A., 1932). Cl'edinmo ehe i punt! fondamentali per la rinascita E'conolllku 
dE'lla regione sinno: a) ri<'ostituzione dei vignpti dl!,trutti con diversa sistemnzione e 
d istribu~iolle delle viti: in parte come vigneto speclaJizzato in parte con tllllri assai ph) 
largh! !1i quel clle !oiano attuallllente; bj mi!(lioramento delle colture da rinnovo. con 
l'eliminnzione delle colture foeeondari(l tlggi esistenti; vj intensilicazione della ('oltura 
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grauurin resa pORsibile dai filari piii. Inrghi e piil regolari. Abbiamo gia espresso \,opi
niolle ehc· :tUa granieoltura (parti(-,olarmente dopo 10 sviluppo delle colloseenze tecniche 
e deUe "arleta precoci) sia riserbato un posto importantissimo neU'agricoltura collinare 
ehe anzi' econ"lIIiCam~'llte Ie zone collinari in Provincia di Firenze siano quelle che 
hanno risentito i massimi vantaggi della battaglia del grano (M. BANDINI: Rileva,zwni 
econotniche di azicnde e situazione dell'agricoltura toscana, Firenze, Accademia dei 
Gcorgofili, 1933);· d) miglioramento ,;ooteenieo con la sempre maggior difl'usione delle 
~acche al posto dei buoi; e) sviluppo III colture frutticole e di prati nelle localita 
di fonda vall~, esit;tenti tra Ie. dolci e fitte ondulazioni plioceniehe. La vite dovrebbe 
perdo localizzarsi nelle coUine piii elevate e meglio esposte. 

Que::;to schema di orientamento e nettamente diverso da quello ehe si sarebbe prec 
visto di raggiungere per naturale evoluzione prima della invasione fillosserica. I,e 
Ilziellde tendev:mo allora verso la pre, alellza vitieola e Ie colture erbaeee erano consi
derate poco piii che riempitivi. Pm;" non sottovalutando i formidabili danni della inva
I'lonc llIlosl<erica, crffiinmo quinlli che esista: uno spiraglio di luce nella ,situazione Ili 
questa zonn dovuta aUa possibilita di un miglioreassetto futu.o. 

E' suI punto e) e sui miglioramento zootecnico ehe l'irrigazione puo aVl're una 
dccisiva in1luenza. 
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II. - RICERCHE AZIENDALI 

I. - AZIENDA DELLA ALTA VALLE DEL 'rEVERE. 

La valutazione dei risultati economici dell'irrigazione puo compiersi 
con maggiore esattezza, dato che in Iuogo <Ii studiare Ie differenti aziende, 
ci e stato possibile ricavare dati quantitativi esatti di un podere gin, asciutto 
e reso irriguo nove anni fa. 

Le ripercussioni dell'irrigazione riosultano quindi con piena evidenza. 
PRO forse apparire che il tern'po di nove anni sia troppo corto perche si 
siano manifestate Ie riperoussioni a pili lento effetto - ad es. relative al
l'ampiezza dell'azienda, aIle costruzioni,ecc. - rna in realta non e. II po
dere irriguo mostra di avere raggiunto il suo definitivo assetto in ogni par
ticolare. 

II podere studiato si estende nell'alta valle tiberina toseana, poco lon
tano dal corso del fiume. II terreno e di m~dio impasto, e degroda verso il 
Tevere con lieve ed' uniforme pendenza_ La natura del terreno varia pero 
notevolmente, ed e in parte seiolta e silicea (vicino al Tevere), ad in parte 
argillosa. 

Le 8ltperfici. - La ripartizione delle superfiei, sia nella fase irrigua 
clle in queUa asciutta, risulta: 

Riparlizione perc~ntualc 

azienda irrigua I azienda asciutta 
ha. ba. 

azlenda irrigua I azicnda asciulta 

% % . 

CULTURE 

Grano 4- 4,50 49 55 

Tabacco (4.600 pianle) _ 0,55 0,55 7 7 

Mais, lagioli, varie . 0,65 0,65 8 8 

Palale 0,50 0,50 6 6 

Prato ~J'lificia'le • 2,50 2- 30 24 

El'b.i ripelull. (4 -)' (4-) - -

Totale quperOcie pl'oduttiva 8.20 8.20 100 100 

Totale 8uperficie 9- 9- - -

Tutto il podere e vitato. 

Si osservi clle Ie variazioni non sono 'molto notevoli; nei tel'reni irl'igui 
in sostauza auuwllta la superficie del prato e diminuisce qllella del grano. 
E' dn rieordare elle la snperfieie inve!';tita a tabaeeo e strettamente limitata 
dalla Direzione dei l\lollopoli Statali. 
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II 'capitale fondiario. - EscIlldendo l'impianto irriguo Ie moqificazioni 
sono state di lieve momento, e si sono limitate all'adattamento della stulla, 
con una spesa compiessiva di L. 1040. 

I capitali di esercizio. --'-- AU 'inizio dell'annata agraria, nel podere irriguo 
si trovano normalmente 4 vacche di razza chianina, utilizzate per lavoro fino 
all'eta di 7-9 anni e, successivamente, vendute dopo un breve periodo di in
grassamento. I vitelli, nati 0 comprati, sono ingrassati e venduti all'eta di 
16-20 mesi; all'inizio dell'annata agraria esistono 4 vitelli piccoli (redi) e 
2 grandi di 3-4; q.li. 

Nel podere (Lsciutto peI'lmane 10 stesso indirizzo pl'oduttivo; la quantita 
di bestiame ehe e possibile allevare e ,pero assai min ore ; esistono, all'inizio 
dell'annata agraria, 2 vacche da lavoro, 2 redi, 1 vitell'o. 

Le scorte morte sl compongono di 1 carro, 1 trinciaforaggi, 1 aratro in 
ferro, 2 aratri piccoli, ece., ecc. e delle comuni dotazioni di foraggi, paglia, 
letame. 

II capitaledi anticipazioue puo essel'e trascurato, dnto clle la vendita 
.<Ii alcuni prodotti prima della fine dell'annata agraria eompensa l'anticipa
zione delle spese. 

II val ore dei capitali di scorta risulta: 
azienda irrigua azienda asciutta 

scorte vi ve : valore ad ha., totale L. 1.266 725, 
» » peso D » Kg. 441 244 

scorte morte: valore » . » L. 610 524 

vulore totale L. I.S7li 1.249 

L'influenzadella trasformazioue suUa consistenza del bestiame appare 
quindi assainotevole: si pensi auehe che la superficie oc('upata dalla forag
gere non e ehe lievemente aumentata. L'indirizzo della prodllzione tellde 
sempl'e a spostarsi verso Ie prodllzioni zootecniche. 

L'influl'nza sulle s(,orte morte e invece assai meno sensibile. 

Le produ,zioni. - Le produzioni unitarie risultano clal pro"pefto se
guente: Ie produziolli del vino e della carne sono calcolate dividendo la totale 
produzione poderale I,er Ia totale superficie: 

grano (compresa semente) 
tnbacco . 
pat ate 
prato artiliciale (medlca-lienoj 
mais . 
\'ino (per ettaro) 
carne di vitello 
carne di vacca 

azienda irrigua 
(q.1i ad ba,) 

2G -
23,50 
57,60 

105 -
42 -
8,6G -
l,fi(i 

0,42 

azieoda a$ciutta 
(q.1i ad bo.) 

23 -
9,9;) 

3:i, liO 
46 -
i8,50 
12,03 

0,G6 
'0, 2~ 
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Le singole produzioni, siano 0 no irrigate,' sonG qualitativamente egnali. 
Fa eccezione il tabacco che, itrigato, mostra un lieve, indubbio peggiora· 
mento, nella qualita, e pa,ssa dalla' 3' alla 4' classe. 

Il goo no non mostra nelSSUll incremento ,produttivo,in aItre zone ve
dremo inveee che l'irrigazione esercita su esso una indiretta in-tluenza. For· 
tissimo e invece l'incremento, riseontrato nel tabaeeo, eu' anehe qnello dei 
prati nrtiticiali. 

Ul produzione vinieola e in netto regres80, e Ie viti resistono solo aneora 
dove possono assicurare una discreta gooduazione aleoolica. al vino. 

n prodotto l(Irdo vendlibile J in base ai prezzi adottati, risuita eosi com
posto: 

grano 
tabacco 
mais . 
patate 
vino 
carne di vitello 
carne di vacca 
varie (fieno) . 

totale 

a,-ienda irrigua 
(lire ad eUaro) 

1. 089 
581 
165 
144 
346 ' 
417 
105 

24 

2.871 

azie-nrla a<;ciutfa 
(lire ad ettaro) 

1.103 
273 (1) 

51 
89 

481 (2) 
198 

95 
12 

2.302 

La parte coionica del prodotto lordo vendibile e rispettivamente nei tel'· 
reni irrigui di L. 1440, ed in quelli aseiutti di L. 1158. 

In percentuale il valore dei princip'ali gruppi di produzione e eosi va· 
riato: 

grano 
coltur~ da rinuovo 
IIl"odottl animali 
vino 
vurie, frutta, . 

azienda irrigua 
0' 
10 

38 
31 
18 
12 

1 

a.denda asciutta 
% 

48 
IS 
13 
:!O 

II bilancio del prodotto netto. '- ~ quantih\ dei pl'incipali mezzi di 
Pl'oduzione impiegati cosi risultano (per ba.) : 

concimi fosfutici (3) 
!:Qllcimi Ilzot!l~i (3) 
solfato di ramI' 

azienda inh.'l1a 
Iq.1i ad ba~) 

2,77 
0,90 
0,30 

aJ.icnda asciutta 
(q.1i ad Ita.) 

2,55 
0,70 
0.30 

(I) L. 500 al q.le, asciutto; L.450 al q.le. irriguo. 
(2) L. 40 al q.le data III particolare qualltll. 

, (a) 1 con('imi fosfatici sl considerano ridotti a perfosfato millerale roll1une. i <'Oll
('imi uzotati 1.1 calciociauamide. Questa nota vale l.Iucl1e· per Ie azi~nde chI' successivll
mellte esumineremo. 
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Gli incrementi nei consumi dei fertilizzanti, pur non apparelldomolto 
notevoli, ,esprimono tuttavia l'utilitit che, ill 'fase irrigua, si trove, a conci
mare piii. lautamente. Si noti che e, proporzionatamente, ph) sensibile l'in
cremento di consuiUlO dei ,concimi azotuti. 

Le spc8e di l'cintegmziOrie aumentano sensibilmellte, come si osserva dal 
prospetto seguente: 

concimi 
unticrittogamici 
Illanutenzione capitali esercizio 
manutenzione capitali fondiario 
Illangimi 
sement! , 
spese di stalla 
n:::sicul'azioni 
1I1llmortllmenti 
varie ' 
nmministrazlone 

totale (oltre Ie spese di irrignzione) 
di cui a enrico del colono 

II prodotto netto risulta di . 

azienda irrigua 
(lire ad ha,) 

124 
30 
21 

190. 
44 
4S 
58 
37 
32 
26 
35 

1148 
187 

2.223 

azienda asciutta 
(lire ad ha.) 

lOG 
30 
20 

182 
99 
43 
38 
29 
26 
18 
20 

tll7 
1!);) 

1.685 

L'aumento delle spese di stalla e in relaziolle con l'oumcnto del IlUIIH:,ru 
di capi di bestiume esistenti. D'altI'o'lato pero diminuiscono sellsibilmellte 
Ie spese per iUlungimi. 

Tra Ie SPl"Se, come ahbiamo acceIlllato nelle premesse, nOll ahhiamo COll

siderato Ie spese di irrigazione, che esporremo seporatamente. 

JJistribuzionc del ret/dUo yloba lc. 

cosi si distribuisce: 
II prodotto netto, 0 reddito globale, 

l'edllito lavoro manuale (Iordo imposte) 
reddito Invoro direttivo (Iordo imposte) 
redditi capitalistic! (Iordi imposte) 

Imposte . 

intere!<se capitale di esercizio . 

reddito fondillrio (Iordo spese irriga
zione) 

incremento . 

3zienda irl'igua 
(lire ad ha,) 

1.253 
88 

882 

160 

112 

610 
178 

azie-nda 8~ciuUil 
(lire ad ba,) 

9G3 
55 

667 

160 

75 

432 

Il la170rO 'IIwnualc. - II podere irl'iguo esige una famiglia colonica pit) 
numerosa ed e stato necess;1rio sostituire lao veechia. Le unita lavoratiye per 
bu. sono ora. 0,82 melltre ('rano, in fHse asciutta, 0,69. 
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L'impresa di produzione dell'acqua irrigua. 

Di fronte ad un incr~rnento di reddito fondiario di 178 lire ad ettaro, 
sta l'onere della '~ornitllra del~'acqua irrigua. Corne abbiamo accennato nelle 
prernesse, eonsideriarno l'irnpresa prodllttrice dell'acqua irrigua corne sepa
rata dalla' ordinaria irnpresa agraria, benche cosi non sia in realta. Si ricordi 
ehe alcllni eosti sostenuti <lit questa irnpresa sonG in realta costi supplemen
tari, e elle eosi devono essere consideroti per ottenere conclusioni maggior
mente vicine alIa realta. 

Le spese risultano (costo di produzione per l'impianto irriguo servente 
GO ettari) : 

scavo del pozzo a 6 metri. motori fiss! e turbina. 
tubi per la canalizzazione sotterranea, m. 740 
cuscinetti, gUlirnizioni varie, ecc. 
mano d'opera . 
direz!one lavori, progetti, tentath'1 e varie. 

totale 

(liI'e) 

1\).500 
11. 100 
13.400 
16.500 
19.000 

79.500 

La spesa d( diretta trasformazione fondiaria risulta di L. 1325 ad ettaro 
complessivo. II costo indiretto e, in eomplesso, trascurabile. 

La spesn non appare certamente molto elevata. L'aequa e stata t.rovata 
a bassa profondihl, e l'impianto di sollevamento ad olio pesante e ri,snltato 
assai economico. Neppure la spesa di lavoro manuale puo dirsi forte, o<:cOI'l'e 
pensare ehe a cio ha molto contribuito il mezzadro, sono stati utilizzati mezzi 
di trasporto esistenti nell'azienda, Ie opere piccole e sussidiarie non hanllo 
ehe minimamente gravato. 

Ma il fattol'e che for,se piu degli altri ha infiuito suI basso livello del 
costo e dovuto alI'assenza di spese perla sistemazione superficiale del ter
reno; la naturale e dolce cadenza verso il Tevere e stato il piu prezioso ele
mento di successo. L'a.dattamento dei fabbricati e gravato pel' 115 lire ad 
ettaro. 

Le spese eli esercizio pure non sono molto forti. Esse annualmente som
mana pel' eombustibili ed energie a L: 930; per spese di manutenzione ed am
~ortamento a L. 440 annue, per spese di sorveglian~a e regolazione delle 
a('que a L. 350 annue (costo supplementare assai modesto). In comple~o Ie 
spe.se di. eiiel'c.izio risultano di L. 191 annue 'per ha. di cui 90 - pel' amichevole 
aceordo - a carico del colono. 

II. - AZIENDE DELLA CONCA DI FIRENZE E PISTOIA. 

Le aziendc studiate. - Pel' iIlu;;trare Ie ripel'cussioni esercitate daU'irl'i
gazione nell'ec,Onomia agraria della pianura fiorentina-pistoiese, abbiamo 
prescelto una coppia di poderi eondotti a mezzadria, assai omogenei tra 101'0 
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per quel che, l'iguardl1 condizioni di terreno e giacitura. II podere irriguo, 
e situato tra Pistoia e Serravalle; l' aequa e derivata dall'Omhrone e proviene 
pel' mezzo della Roggia Bargellini (privata). II pod ere asciutto si estende a 
sud di Pistoia, ed e perfettamente confrontabile con il :precedente. 

l/nmpiezza dei due poderi eper se stessa, un prezioso in dice per giudicare 
delle ripercussioni dell'irrigazione:, i poderi irrigui tendono infatti ad avere 
un'ampiezza mipore degli asciutti. Cio si vede ottimamente ,poiche Ia pratica 
irrigua nella localita. esuminata e antica, ed e scorso tutto il tempo necessario 
affil\cIH~ anche 1'ampiel!lza dell'azienda si modellasse aIle nu(}ve eonuizioni. 

Esponiamo i fondamentali dati relativi :tIle dette aziende. 

Lc 8upcrjici. - La ripartizione, assoluta e pereentuale, delle superfici 
tlell'azienda risulta: 

Gr ana 

antul'CO. Gr 

Sa ~glna 

-----, 

CULTURE 

BI ctolt da zucehero. 

Pa nico. 

Pr aU arUOci.1i 

Vi gneto specializzato 

,cbeto Pe 

Er hai (,uperOcie ripetuta) • 

: 

" 

Totale ,uperOcie praduttI,.. 

Totale superOcIe 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Riparti7.iont' as~oluta Ripartizione percentualp 

adenda irl'igua I .zlenda asciutta 
lIa. ha. 

"zienda irrigua I aziend. >sciutta 

% % . 
1,62 2,52 40 41 

0,55 0,40 14 6 

- 0,82 - 13 

0,20 - 5 -

0,30 - 7 -
1,08 2,48 26 40 

0,20 - 5 -

0,10 - 3 -

(l,60) (2,40) (40) (39). 

4,05 6,~0 100 100 

4,38 6,55 

Tutti i seminativI sono vitati, COil filari bassi. La disposizione delle 
piante e la densitll loro, sono pero diverse. Nell'aziel'l.da asciutta i canipi 
sono assai stretti ed irregolari, ed ostacolano notevolmente Ie lavorazioni del 
terreno, con animali da lavoro. La densita. deHe viti e notevolissima, e supera 
i 1000 ceppi ad ettaro, malgrado la rarefazione dovuta all'invasione fillosse
rica. :Kell'azienda irrigua invece la densittt delle viti e quasi meta" ed i campi 
sono disposti molto pio. regolarmente. 

La superticie percentuale occupata ual grano e quasi Ill. stessa nelle due 
. aziende; forti differenze si notano invece tra Ie eolture da rinnovo: la tipicllo 
saggina dom~na nell'azienda asciutta mentre scompare del tutto dall'irrigua, 
sostituita daJ mais, bietola ua zu('chero, ecc. 
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I prati artiliciali diminuiscono nell'azienda irrigua; questo fatto non ba 
mancato di sorprenderci, poicbe general mente si nota Ill. reazione contraria; 
rna aDcbe iDdagini eseguite su alcune aziende limitrofe, baDno confermato 
cio. L'esame del prodotto lordo vendibile chiarira meglio questi aspetti. 

Nell'azienda irrigua si trova anche il vigneto specializzato, su piccola 
superlicie pero. Essendosi, Del corso del tempo, manifestata l'utilita di allar
gare i campi che veIiivano sottoPf}sti ad irrigazione, e di ridurre il numero 
delle viti, che indirettamente e forzatamente risultavano irrigate, con un 
evidente scadimento della qualitA del prodotto, e non volendo d'altra parte 
troppo ridurre la produzione vinicola, il piccolo vigneto rappresenta la logic a 
soluzione di queste contra.stanti tendenze. 

Le produzioni tinitarie conguagliate sono: 

grana (ad ha.) 
vino (ad ha. superficie produttiva) 
mais ........ . 
bietole 
carne di vitello (q.Ii per ha.) . 
carne vacca (q.Ii per ha.). . 

azienda irrigua 

20,40 
4,94 

39,36 
210 -

2,92 (1) 
0,39 

azienda asciutta 

is,60 
8,13 

13,60 

1,10 
0,14 

La produzione un ita ria del grano aUl~enta. lievemente, per indiretto 
efIetto dell'irrigazione e del maggior numero di capi di bestiame cbe vengono 
allevati nell'azienda irrigua. Precipita. invece 'fortemente III. produzione vini
cola, malgrado l'esistenza del piccolo vigneto specializzato. 

La produzicme unitaria del mais aumenta in modo sensibilissimo: invero, 
nella zona in esame, iI mais e la coltura ebe pili risente della siccita, La difIe
renza produttiva potra a taluni apparire troppo forte, rna do dipende da una 
frequente impressione psicologiea. II mais da, nella maggiore parte delle 
annate, produzioni di 16-18 q.li per ettaro, ed i eonoseitori della zona afIer
mano spesso che e questa la produzione nor.male. lIa essi non tengono CQnto 
delle annate estremamente siccitose, 0., al pift Ie eonsiderano come eventi del 
tntto eecezionali, cbe nel fare una media e bene traseurare. In realta queste 
annate sonG tutt'nItro che infl'equenti e 8i ripetono ogni 7·8 anni con una 
certa regolarita. L'annllllamento quasi 'eompleto del raccolto ebe allOl'a I1\'

viene basta da solo ad abbassare fortemente la media. Questo andamento ca· 
ratteristieo abhiarno potuto osservare rilevando i dati di produzione del mais, 
in un lungo periodo di anni per tutti i 20 po<leri, (tra lorD molto ~ontani) di 
una fattoria della zona. 

Le prOd~zioni animaIi aurneritano fortemente: esaminel'emo piu amnti 
questo fenomeno importante. 

(1 j Compl'ende anche i vitelli acquistati ed ingrassati. 
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1l capitale di eserci.zio, esistente all'inizio dell'annata agraria, risulta: 

scorte vlve (1): valore globale ad ettaro . 
» » : peso carne ad ha .. 

s('orte morte : valore ad ettaro 

totale valore capltale esereizio 

azienda irrigua 

1. 815 
525 
996 

2.811 

azienda asciutla 

1.190 
328 
878 

2.068 

La difi'el'CllZll ~ qUilldi sellsibile pal'ticolarmente per Ie scorte vive. L'au
mento pit) forte si rileva negli animali da reddito. 

I rnez.zi di prod"/lzione impiegati aUlllentano sellsibilmente llell'azienda 
irrigua. Le concimazioni particolarmente risultano 'PhI ab~ondanti date Ie 
maggiori esigen.ze delle colture irrigate: come si e notato in altre aziende 
l'impiego di conci;mi azotati, aumenta proporziollalmellte di piu di quello dei 
fosfatici. Eeco Ie quantita di alculli mezzi di produzione impiegati (ad ha. 
tbtale) ; 

perfosfato 
nitrato di calcio 0 calciocianamide . 
solfato di rame 
semente grano 

aziendo. icrigua 
(q.li ad ba.) 

3,80 
1,62 
0,30 
0,50 

azienda asc.-iutta 
(q.li ad ba.) 

2,50 
0,80 
0,55 
0,50 

Esponiamo adesso Ie variazioni clle si osservano nella composizione e nel 
val ore ad ettaro della produz'ione lorda vendibile: 

gruno (netto dn seme) 
mais . 
bietole 
vino 
carne di viteUo 
carne di vllcca 
pesche 
lJUnico (uetto tla semE') 
fave . 
fagloli 
serne sagginu 
spazzola saggina 
varie . 

in totale 
quota del proprietario 

quota colouica 

produzione vendibile 
azienda irrigua azienda asriutta 

(Ii",) (lire) 

709 665 
264 43 
115 
"255 

876 
97 

lll3 
73 

l2S 

2.650 
1. 2liO 

1.390 

'461 
330 

35 

23 
228 

24 
222 
142 

2.173 
1.043 
1.130 

(1) ~ormalrnellte sl ha: azienda. i/-/'jgua: 2 vacche da carne e lavoro; 6 vitelli da 
ingra",:;,o (Simmellthal, chitillinl, incroci varl);' 1 somaro - azienda usciutta: 2 vacehe 
da Clll'DP e lavoro; 5 vitelli. I vitelli SOllO di eirell 1 q.le e mezzo all'inizio dell"unnata 
I:gl'aria e vengono ingrasslltl per 250-300 giorui. 
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Iu pereentuale, il valOl'e dei principali grllppi di prodotti cost risulta: 

azienda irrigua uienda asciutta 
% % 

- grllllo 26,75 30,60 
coJtllre da rinnovo (mais; saggina) 17,05 14,35 
prodotti animali 36,75 16,75 
vino 9,60 21,20 
vlIrie, frutta 9,85 1·7,10 

totaJe 100 - 100 -

I principali spostamenti sonG quindi rappresentati dai. prodotti animali, 
il cui prodottoaumenta notevolmentc nell'azienda irrigua e ehe, a.nche come 
pereelltuale del totale prodotto lo~do, risulta ph) ehe raddoppiato, n villore 
della produzione vinieola. si abbassa fortemellte nell'aziendairrigua, e cosi 
pure il valore delle produzioni millOl'i: fagioli in prima linea, 

Oceorre fare qualehe breve osservazione a pl'oposito dei prodotti animali, 
che, nell'azienda irrigua, risultano nettamente superiori, maigrado ehe 1a 
superticie occupata dai prati artificiali risulti minore in confronto all'azienda 
asciutta. Gli agricoltori della zona ritengono' chI' Ia restrizione delia super
ficie dei pratt artificiali si compensi quasi esattamente con l'~,umento dt pro
duzione eonseguente l'irrigazione. Fors'anche, dato che Ia produzione dei 
prati artificiali quasi rad?oppia, vi e un ce1'to vantaggio per il bilancio 
flziendale: Ia supel'ficie dei prati. infatti non -e certo dimezzata, ma solo 
l'idotta a' 2/3. 

Influenza decisiva hanno invece due aItre cil'costanze: la maggior dispo
nibilita di sottop1'ouotti, e, soprattutto, la maggiore produzione degli erbai 
interc;alari che eostituiscono veramente Ia p1'incipale produzione fo1'aggera. 

Tra i sottoprodotti aSsiJilJlono prineipale importanza quelli della barba
bietola da zucchero (foglie, colletti e polpe). La 101'0 impol'tanza complessiva 
e notevole. Gli e1'11ai occupauo, nelle due aziende studiate, Ia stessa pereen
tuale di superficie complessiva, ma la 'produzione unitaria e fortemente supe
rior'e nell'azienda irl'igua; l'irrigazione permette un sieuro atteeehimento 
di questi erbai, ehe invece sonG molto soggetti a fallanze nell'azienda. asciutta. 
Nt'lle altre aziende, dove inveee gli erbai non possono avere una .funzione im
port~nte come in questa zona, l'iner~mento zootecnico dovr1\ essere accompa
gnato de. una estensione dei prati artifieiali. 

Passianio adesso all'esame della parte. passiva del bilancio aziendale. 
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Le spese di reinteyruzione risultano: 

manutenzioni fabbricati e terreni 
manutenzioni piantagioni 
sementi' . 
spese di stalia 
concimi . 
Dnticrittogamici 
mangimi 
assicurazioni . 
ammortamenti 
varie. industrie 

in totale spese di reintegrazione 
quota del proprietario 

quota del colono, 
reddito globale 

azienda irrigua 
(lire .d ett.l'o) 

106 
53 
12 
27 

196 
20 
47 
30 
51 
8 

550 
355 
195 

2.100 

azicnda a!lciutta 
(lire ad ettarol 

146 

20 
16 

111 
25 
47 
30 
46 
16 

-m 
301 
156 

1.716 

Le spese risultano quindi maggiori neIl'azierida irrigua soprattutto per 
Ie maggiori spese di concimazioni. Diminuiscono invece Ie spese per anticrit
togamici e per auangimi, Ie prime dato il minor numero di viti, Ie aItre date 
Ie maggiori risorse foraggere. 

La distrilJuzione del 1"eddito globule e Ia seguente: 

reddito del lavoro manuale (Iordo da imposte)' 
reddito del lavoro direttivo 
interesse capita Ie esercizio. 
jmposte globaU 
reddito fondiario 

incremento di reddito fondiario 

aziencia irrig-Uil 
(lire) 

1.195 
85 

1\19 

154 
---m 

72 

azienda asciutta 
(lire) 

974 
73 

124 
120 

425 

Questo incremento non appare, anche in confrouto aIle aItre aziende 
studiate, molto notevole; 'coutmriamente peri) ai c<lsi precedentemente stu
diati si ha qui una differenza nel carico trilJutario: al 100'do delle imposte 
I'incremento si elem a lOG lire per ettaro. 

II costo dell 'acqua irrigua risulta di 55-iO lire ciI'ca per ha. complessivo 
(media GO): la c.ifra, ric~wata dalla contabilita aziendaIe, deriva dal seguente 
calcolo: 

COJ,TURE 5uperncie Jrrigazioni Co,to per h •. Totale 

ha. nO lire lire 

Panico , 0,30 40 12 
M.is 0,55 I (0 ~) 40 ~ 

Biotal •• 0,20 I 40 8 
Prall 1,08 3 40 130 
Erbal 1,60 1 (0 2) 40 64 

Tale cifra e peru sog'getta a forti "ariazioui di anno in anno. 
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Si noti che, essendosi in regime di mezzadria, essa e per Ia meta sostenuta 
dal colono. La convenienza .ad irrigare appare qU,indi manifesta, dato i1 costo. 

* * * 

Le ripercussion'i suI lavoro manuale si possono cosi compendial'e: 

unit1t lavoratrici, ad ha.. . . 
ore di lavoro di uomo, per ettaro 
ore di lavoro di donna, per, ettaro 

azienda irri~u~ 

1,20 
1.950 

600 

aziE"nda asciutta 

1,10 
1.909 

455· 

Esse non appaiono quindi moHo sensibili: e tuttavia indubbio che la 
aziellda irrigua pel'mette, la vita ad una famiglia pili nu,merosa. E' partico
larmente int~ressante notare che e :sensibilmente maggiore l'impiego della 
mano d'opera femminile; cio evidentementederiva dal fatto che sono mag
giori'i lavori leggeri, f'lCilmente eseguibili dalledonne. 

Ill. - AZ;IENDA. DELLA VALLE DI PESA.' 

Stndiamo ora Ie riperc.nssioni deil'irrigazione SQpra un podere di fonda 
valle, situato nella media val di Pe~a all'~1te~za drca .del borgo di S. Ca
sCiano; !n tale zona l'irrigazione e l'Q.rissima. 

, l\Iaigrado che si esten~a lringo il corso del Dume - che nnzi dellmita da 
una' P!1rte - iI, podere si cOlhpone di' terrend di origine pliocenica, seppur 
tempel'ato nella, sua costituzione da componenti nllnvionali. Tetreno del 
tutto simile n queI,lo delle sQpra'stantt co~llne: medio impasto, permeabile in 

. ginsta 1lliS~1l'a, caratterizzato dall'a'bboudanza di ciottoli rotondi e Ievigatis
simi, del diametro ,di 3-? cm .. Lecondizioni sono, in complesso favorevo~i alIa 
iJ:rigazione .. 

II p!Jdere - concesso in mezzad~ia - e provvisto di c~sa colonica, 
stalIa, . ecc. fla il vantaggIo di essere' costitnito da un uniCo appezzamento 

, di terreno assai regolare. 
E' opportuno siu <la ora notare che una delle l'agioni fondam~ntali che 

halino spi~to il pro.prietario ad' introdtirre I'irrigazione e costituita' dall'in
vasione tillosserica. Ilpodere-fa parte di . twa zona che, nel dopoguerl't1, ha 
visto dilagare' l'invnsione COIl l'apidita impressionHl.1te: nel giro di tre 0 

quattro anni la produzione del vino e statu ridotta'au 1/4 . 
. IIi aIClme parti· deIla zona coJpita, particoiarmente nei, fQndivalle, meno 

fav(}revoli alIa q~alita de,lla produzione vinicola, 'si e manifestata la gia 
rilevata tendenza di sviluppare Ie produziOlii frutticole invece di ripiantare 
Ie viti: il cl!-'so che, ellaminiamo ne e uua manifestazione. Si nota quil1di chi! 
il problema· el;onomico del proprietal'io non e consistito I>'emplicemente nello 
eSaminare l(~ cOll\'enienza 0 meilO d'lrrigal'e, ma hensl e stato complicato 
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dall'altro problema dell'indirizzo da dare alIa produzione: vitieol0 0 frutti
colo. Per quest'ultimo egli 8i e' deeiso, ed ha uato aJ podere un assetto ehe 
.meglio si c()lleilia con l'irrigazione. 8i tenga presente che il pod ere aseiutto 
di 'Qonfol'to e stato da noi eonsiderato nelle eondizioni in ('ui si trovava prima 
della grave invasione fillossel:ica. 

Le 8uperJici. - La supel'tirie del podere cosi 8i ripartil'lee: 
podere irriguo podere asciutto 

ha. % ha. % 

frutteto . 0,20 6 
vlgneto 0,20 (l 

grano 1,20 35 1,37 40 
mais maggengo. 0,40 12 0,2(j 8 
mais cinquantillo (0, GO) (IG) 
medica e trifogllo, 1,60 47 1,37 40 
erbai interclIlarl (0, (0) (16) (1,20) 35 
faye 0,20 6 

superficic improiluttiva 0,1;:; 0,15 
superficie totale 3,53 3,53 

Nel podel'e arsciutto tutto il semillati\'o era vita to -(I>i rieordi che cou~i
deriamo Ie produzioni quantitath'e quali erano prima della invasione fillos
serica). Esistemno c.omplessivamente 30 filari, pOl>ti aUa distanza di 10 m" e 
della media lunghezza di m. 150. 8i avevano nel podere 4200 viti, aSj;ui pill 
vigorose e produttive di queUe delle soprastanti zone ('ol~inari. Nel potlere 
irriguo Ie viti sono ridotte a cire:1 150U e rsi ritrovano inoltr'e 200 peschi 
di svariate qualita aUevati ad alberello, 1000 piccoli peri da inverno aUe"ati 
a cordone od a bassa. piramide. 

Le ripercussioni dell'irrigazione sopra Ie colture erbacee sono sostan
zialmellte simili a quelle avvellute neUe altre aziende: qui si possono bene 
l'ilevare aDche dalla mutata l'otaziolle, che da, settellllale Ilell'nzienda asciutta 
si e tl'asformata in ottennale nell'irrigua. 

1 capitali. - I capitali fondiari, escludendo l'impianto di irrigazione 
che consideriamo a parte, hallno rsubito alcune non sostallziali IDOIliticazioni 
Ispiallameuti) importanti una spesa eomplessi\'a di L. 430 per ett<1ro. 

Le seorte morte ha\1IlO poco ,'ariato (1) (sempre eseIudendo gli appareeehi 
di irrigazione a pioggia), II bestiame e im'eee assai aument.ato, pas!;undo da 
:! vacche da carne e la\'oro ed una rscrofa, c()nsistenz;t media dl'l1'azit'IHla 
u!;ciutta; a 2 vHeche, 3 0 -1 \'1tl'l1i, 1 suino IlI'U'irrigua. 

(1) La consio;tellzu delle scorte lII(\rte risultuva: uzi(,lIda uscil/tta: 1 carro, 1 boUe 
<In rUUlato, 1 trincinfornggi. 1 pompH irrorutri<-e. 1 stilo Ila "ll:lgliaio. ]0 m,!, <Ii letame, 
;)0 q,li III fieno, :i0 tll lInglia, tilli. botti: .:I.zienda i"";l1l1a: gli "tessi IIttrezzi, 30 lIIl\, di 
It'tllllle, 80 q.ll di fieno, 40 q,li di puglia, 
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Il medio valore dei ~apitali di scorta, all'inizio· dell'annata agraria rio 
sultava: 

pod¢re irriguo podere asciutto 

scorte llIorte: valore ad ettaro . 882 718 
scorte vlve ,) 2.281 1.450 

Val ore tot ale ad ettaro 3.163 2.168 

Q.li di carne ad ettaro 5,70 3,05 

Per valutare elSltttamente Ie variazioni verlficatesi occorre anc.he tener. 
presente il diverso indirizzo che ha assullto la produzione zootecnlca. 

Lc produzi01'lli. - Nell'azienda asciutta i vitelli nati erano yenduti giOV<1,' 
nis8imi, non 'ruppena raggiunto il peso m~dio di un quintale; Ie risoJ"se forag· 
gere nOll permettevano di otten ere un'apPl'ezzabile produziolle di latte. Dalla 
scrofa 8i ottenevano annualmente 5·7 nati, che erano vend uti -piccolissimi 
cume IattonzoIi: Ia madre era mantenuta quasi esclusivamente con mangimi 
acquistati,il che implicava una forte spesa. 

Sostml.zialmente quill-di i prodotti animali annualmente ottentlti erano 
costituiti: a) da circa 2 ·q.li di carne di vitello; b) da 6 Iattonzoli del peso 
compiessivo di 110 Kg. La rimonta, delle vacche avveniva con acquisti suI 
mercato. 

Nell'azienda irrigua iJivece i vitelli nati (due all'anno), sonG tenuti per 
un pili Iungo periodo di tempo e venduti del peso di 4·5 q.li. 8i acquistano 
inoltre due vitelli suI mercato, che yengono ingrassati per 7·8 mesi e quindi 
vend uti. AlIa costosa scrpfa si e sostituito un suino da ingrasso che vielle 
acquistato all'inizio dell'anno. In conclusione Ie produzioni animali sono ora: 
a) due vitelli nati nel podere che J:l.ell'anno sublscono un incremento di circa 
5 q.li; u) due vitelli acquistati che llel periodo in cui sono tenuti subiscono 
un incremento di 3,50 q.li; c) un suino grasso del ·peso di.1 q.le. La rimonta 
delle tacche avviene come nell'azienda asciutt&. 

Come si vede Ie' ripercussioni dell'irrigazione sopra Ie produzioni zootec· 
niche risultano assai pili sensibil! di quel che apparirebbe dai semplice esame 
della conslstenzl1 capitaIistica all'inizio' dell'anno. 

II grano ha risentito indirettamente dello sviluppo irriguo. Dopo esami· 
nati alcuni poderi vicini abbiamo concluso che l'irl'igazione ha aumentato Ia 
produzione unitaria di circa 3 q.li (cIa 23 a 26 q.li 'per ettaro, lordi da semel. 
, . Ilmais maggengo passa da 15·20 (media 18) q.li per ha. a 30·35 
(media 32). Nel 1921,' annata di grave siccita, in coltura asciutta la media e 
risultata. di 8 q.li per ettaro: si tratta tuttavia di un minimo non frequente, 
tanto Ii vero che non si Ii verificato pili in nessun dei successivi anni. II mais 
einCJuantino, coltivato in suc~essione al grano. pUO solo ottenel'si con l'ausilio 



- 72-

dell'irrigazione: la sua produzione e aIlora di 19 q.li per ha. in media (mas
sima 25, minima 14). Non e stato possibile valutare ~ con la desiderata esat
tezza - laproduzione quantitativa dei prati artificiali. 

La produzione lorda vendibile, in quantita (totaIe) ed il valore (ad ettaro) 
risulta: ' 

azienda trrigua azienda asciutta 
(q.1i) (lire ad ba.) (q,li) (lire ad ba.) 

gr~no 30,60 862 29,50 831 
mais maggel!go 12,30 190 4, 70 73 
mais cinquantlno 11,20 142 
fagioli 0,40 13 
carne da vitello 9- 760 2- 169 
carne suina. 1- 90 1,10 99 
vino (a L. 100). 20 - 5(j3 52,20 1.470 
pesche (a L. U9) 28 - 544 
pere (a L. 60) 20 -' 33S 
varie. 65 65 

tot ale 3.567 2.707 
di cuI al proprietario 1.773 1.346 

» » colono • 1.794 1.361 

La composizione percentuale del prod otto IOl,do vendibil(l per i principali 
gruppi risulta perci<) cos! variata : 

grano . 
mais . 
prodotti animali 
vlno 
frlitta 
altre 

azienda irrigua 
"i. 

24 
9 

24 
16 
25 
2 

100 

azienda asciutta 
% 
30 
3 

10 
54 

3 , 

100 

Le variazioni sopravvenute appaiono quindi con Ia massima evidenza. 
II podere a,sciutto era sostanzialmente imperniato suI grano e suI vino; Ie 
colture da rinnovo a vevano la' sola funzione di preparare il terreno aIle suc
cessive. Nell'azienda irrigua, invece l'importanza del vino e quasi nulla ed 
il pod ere assume uno spiccato' carat~ere frutticolo, cerealicolo e zootecniro. 
E', come si nota, un vero voltafaccia rispetto aIle condizioni primitive. 

Le spese. - Con l'irrigazione si e manifestata la Iiecessita di concimare 
artiticialmente i prati, cui prima si s()mministraya il sol() letame. Si danno 
ad essi 5 q.li di perfosfato minerale ad ha. Ai, frutteti si da una concimazione 
complessa i Ie altre colture non hanno invece mlltata la concimazione. 
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Il consumo di concimi chimici in q.li per ettaro, risulta: 

condID! fosfatici 
eOllcimi uzotuti 
coneimi. potllssicI 

azienda Jrrigl1a 

5,05 
0,90 
0,15' 

Le spese di reintcgrazione risultano (lire per ettaro): 

ussicuraz!oni 
munutenzionl ammortamenti 
concimi 
antIcrittogumicI 
sementi . 
spese stalla . 
insetticidi 
allese generali 
noleggi 
preparazione frutta, t.rasporti vinificazione . 

totule (escluse spese irrigazione) 
quota del proprietario 

quota del colono 

azipoda irrigua 
(lire ad ba.) 

82 
175 
191 

211 
13 

1G;; 
22 

74 
44 
48 

840 
5G1 
279 

az.ienda asciutta 

2;80 
0,1)0 
0,15 

azienda 8!;ciutta 
(lire ad ba.) 

10 
156 
137 
85 
20 

280 

54 
39 
46 

827 
515 
312 

Ilprodotto netto risulta rispettivamente di L. 2727 e di L. 1880 e cosl 
,si distribuisce: 

l'eddito del lavoro colonico (lordo spese irri-
gazione) 

reddito del lavoro direttivo . 
i1nposte a carico del proprietarl9 
reddito netto del proprietario (lordo oneri 

irrigazione) . 

interesse capitale ~i scorta . 
redllito fondiario (lordo spese lrrigazione) 

incremento reddito .fondiario al lordo 
delle spese di. irrigazione . 

azienda irrigua 
(lire) 

1.515 
120 
132 

960 

190 
770 

301 

azienda asciutta 
(lire) • 

.1. 049 
100 
132 

599 

130 
469 

lZ lavoro. - La famiglia colonicadel poilere irriguo, si com pone di 
2 uomini, 2 don'ne. Nel podere asciutto essa era sostanzialmente la stessa, 
occorre ,peri> eonsidel'al'e ehe un uomo andava a lavorare fuori del podere, 
non essendo questo di ampiezza tale da eonsentire la vita a tutta la famiglia. 
Questo peri> era sostanzialmente un frutto della invasione fillosseriea. 

In conelusione, pergiudicare fondatamente delle influenze dell'irriga· 
zione sopra la composizione quantitativa della famiglia mezzadrile la via piu 
sieura ~ quella di ese.minare quei poderi limitrofi dove la ricostituzione fillos· 
seriea sia a buon punto. Ed allora si nota ehe mentre nel podere irriguo si 
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Imnno 0,90 unita lavorative per ettaro, nei poderi viticoli usciutti si urI·iva 
solo a 0,75 (media di tre poderi di fondo valle). 

L'irrigazione rappreseI).ta, per iI colono, un indubbioaggravio -eli lavoro; 
ogni unita lavora un numero di ore superiore, che in questa azienda non ci 
e stato possibile precisare, rna che non si discosta molto dalI'incremento 
n()tato in altre. 

L'impresa .di proclusione dell'acqua irrigua. 

L'impiant~ irriguo, eseguito per una superficie complessiva di ba. 25, 
si compone di un poZZ() freatico, profondo 8 metri, Nt cui l'acqua si infiltra 
sino a raggiungere la profonditii di m. 2 S()tt() il suol(). La p()rtata del pozzo 
oscilla tra i 15 ed i 10 1./see.: p()rtata, come si n()ta, lIIlodesta relativamente 
alIa superficie irrigabile. 

Al P()ZZo e annessa una eabina elettrica con pompa Gabbioneta e con 
m()tore <Ii 7,5 lIP. La potenza del motore sarebhe inadeguata per pompare 
direttaruente l'atCqua ed inviarla in pressione agIi apparecchi a pioggia; esso 
perch) funziona. prevalentemente inviand() l'acqua in un serbatoio circolare, 
aperto a fi()r di terra su una colIina soprastante eli 35 m. Nei periodi ir.ri
gatori lapompa ruanda l'acqua in pressione nei tubi, rua la portata e efficace
mente integrata dall'acqua ehe pr()viene dal serbatoio, ad alt() livello piezo
ruetric(). 

Questo sistema, apparentemente compIicato, permette di avel'e nn piu 
regolare dio.gramma di eonsulIIlo delI'energia elettrica, e di adoperal'e un mo
tore di assai min ore potenza. Per mandare direttamente l'acqua nei tubi, 
()Ceorrerebbe un motore di 15-20 lIP in luogo dei 7 e mezzo usati. II motore, 
nella stagione irrigua, funziona anehe di notte. 

. Si noti che H tubo cbe porta l'acqua a1 serbatoio superiore serve anclle, 
durante l'irrigazione, a riportare l'atCqua in basso cbe, in condllttura forzata, 
a.liluisce di nuovo alIa cabina. Essa si unisce alI'acqua direttamente pompata 
e cbe, in pressione, vifme mandata con tubazioni sotterranee in cemento 
armato alle varie bocchette da presa dalle quali passa negIi apparecchi a 
pioggia. 

II costo d'impianto per 25 ettari, cosi e ripartito: 

pompe motori, eel'. . 
·.seavo del pozzo, cabina, eOlltributo lillea elettrica. 
vasea di raecoita e tubazione . 
condutture sotterranee, m. 700 a L. 13 . 

. apparecchi a pioggia, saracinescbe, pozzetti . 
mano d'opera, trasporto e varle 
dlrezione e progetU . 

pari a L. 2544 ad ettaro eompl('ssivo. 

(Ii,..,) 

3.000 
14.500 
10.000 

9.100 
16.500 
7.000 
3.500 

63.600 
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A tale costa occorre aggiungere l'opera di sistemazione del fondo, da 
noi giii calcolata in L. 430. II costo indiretto puo ritenersi trascurabile (1). 

In totale quindi L. 2914 ad ettaro. 
Ai prati di me<Iica e di trifoglio si danno due irrigazioni per taglio 

(elicillso il 'primo). In complesso otto irrigazioni, della dllrata di 40'. 'L'ap· 
pareecilio a pioggia eroga 1,30 l./sec. per 100- mc. (qullntiti\, effl'ttival. eioe 
31:.l me. per bagnatul·a. In concIllsione ai prll,tisi somministrano complessi. 
vamente 2496 mc. nella lStagi~ne irrigua. 

Al mais maggenga si danno due irrigazioni in tuttn la stagione, di mag
gior durata (lora circa ciascuna). In complesso quindi 936 mc. alla stagione. 

Al mais cinquantino si di\, invece di pin: il cicIo vegetativo di questa 
pianta eade quasi completamente nel periodo di maggior 'siccit~l. Si compie 
un'irrig:izione di 40' imlllediatamente dopo raccolto il grano, per aver modo 
<Ii lavorare il terreno, un'irrig'azione immediatamente dopo Ia semina, 2 irri
gazioni nel corso del ciclo vegetativo. In eomplesso 1248 mc. per ha. nella 
stag'ione. 

I frutti sono indirettamente irrigati. 
L'andamento delle pioggie puo far varia,re leggermente l'epoea delle irri

gazio.ni, ma non- giullge mal a ridurne note,'olmente il llUmel'O. In stagioni 
con forti precipitazioni si 'potranno al massimo ridurre due 0 tre irrigazioni 
ai prati.e due ai mais cinquautino. Mil in media Ie erogazioni sonG quelle 
viste sopra. 

II costo di esercizio risuita: 

energia elettrica a prezzi vari, 
ammortamento impianto . 
riparazioni, sorveglianze, varie. 

Al colono vengono addellitute annuulmente L. 150 per ba. 

(lire ad ba,) 

160 
111 
48 

319 

(1) Tale costa e sostanzialmente dato daUe minori produziuni dei fruttiferi neUa 
staziolle di impianto. /:)i pensi peri> clle praticamente in tale periodo sussisteva iI -pro
dotto delle viti che - neU'ipotesi da noi faUa - dovrebbe diminuire eon l'entrata in 
pl'oduziune dei frutt!. Ill, realta non e cosi nv\'enuto, e si e avuto un lungo periodo di 
Sf(!S31uento: peralclllli anni Ie viti non prolilleevano Iliente ed i fruttet! non era no in 
produziune. Ma cio e conseguenzlI evidente deU'invasioue tlllosserica, e nOll o('('orre ora 
('onfondere un effetto con un altro. 



CAPITOLa TERZO 

LE IRRIGAZIONI NELLE ZONE PRECOSTIERE 

I. - LE ZONE STUDIATE E L'mRIGAZIONE 

COlllsideriamo ora Ie zone che si estendono-in localita meno interne ri
spetto alIe precedenti. Le pianure h'i compl'ese,pul' non risentendo diretta
mente della vicinanza del mare, sono sempre di origine alluvionale marina. 
Esse si riducono, sostanziaimente, aIla pianul'a pisana, 0 bassa pianura del
l'Arno e alIa pianura luccliese, sepal'ata dal mare dalle formazi(}ni eoceniche 
di Massarosa e del' caratteristico gruppo del M. Pisano. In realta, c1al punto" 
di vista geologico, 131 pianura lucchese costituisce un'appendice della pianura 
pisana, poiche, come anche osserva I'UGOLINI, Ie origini geologiche delle due 
pianure sono identiclJe. II Serchio~ molto probabilmente, sfociava, assieme 
all' Arno, al Nievole ed al Pescia, nellostesso golfo, che e 8tato poi progres
siva mente interrito. Ma per il nostro scopo e bene tenere separate Ie' due 
pia~ure, poiche se uguale e l'origine, diverse sono Ie condizioni economico
agrarie. 

Nella pianura pisana possono, a sua volta, considerarsi due zone. Una" 
molt? piccola rispetto al totale, maimportantissima dal punto di vista irri
guo, costituisce 1a pianura orticoia che si estende quasi a Iidosso dei monti 
pisani, tra i paesi di Navacchio, Cascina, S. Frediltno a Settirno. L'altra e 
costituita da tutto il resto della pianura, e, nella parte meridionale, com
prende anehe una stretta striscia di" tel'reno appartenente amininistrativa
mente alia provincia di Livorno. 

COlJsidel'iamo perciu separatamente: a) pianul'a pisl1na (comprendente 
anelie' parte della provincia di Livol'no); 0) pianuTa orticoia piana; 0) pia
lIum lucchese; d) pianura pontederese"; e) pialllura delle Valli di Nievole e 
Pescia. 

LA PIANUHA PISAN A. 

Qnesta pianura e limitata verso il mare dalla stretta striscia costierll" 
ehe eOll 131 sua serie di tOl;nboli e di pinete litoranee efficacemente ripara Ie 
zone pili interne dai venti mal'ini. Le. pinete tal volta aSSlllllono ampi svilnppi, 
come a S. Hoss·ore. a destra della foce dell' Arllo, 0 come d!t Marina di Pisa 
fillo al Calambrone, ill sinistl'a dell' Ar)lO. 
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Verso l'interno si puo considerare ehe la zona termini a Pontedera, dove 
~a vallata rapidamente si restringe cd assume un· andamento piu tortll080. 
A nord essa e delimitarta prima delle ele,'azioni del M. Pisano, poi dall'ultimo 
tl'atto di corso del liume S~l'chio, a sud delle formaziolli. pleistoceniche oi 
Collesalvetti, daUe colline pisani! plioceniche, dallo sllOcco della Val d'El'Q· 
nell' Arno. 

La pianura si compone oi terreni pl'evalentemente argillosi; nOll man· 
cano pero lUlche elementi quarzo:si, che moditicano benelicamente Ie qllalita 
del terreno (1). 

In una pa,rte della pianura, e precisam~nte in quella pit) meridionale e 
lontana da11' Arno, i componenti argillosi prevalgono decil,;amente si da costi
tuil'e tel'reni che - come osserva l'Ugolini - superano tal ora per contennto 
in argilla Ie biancane 0 rnattaioni del volterrano. Di questi terreni detti curi
gliane, diremo trattando della pianura orticola pisana. In' altre localita in
vece predominano i terl'eni di medio impasto; verso il mru'e i terreni dh-en
gono maggiormente salJbiosi. 

Delle importanthssime falde acquee diremo tl'attando della pianlll'a orti
cola perche e in essa che il sollevamento delle acque dal sottosuolo ha a\"uto 
il muggi~re sViluppo. 

Delle pl'ecipitazioni acquee in questa zona abbiamo detto nel cap. I. 
Pl'evalgono Ie medie e gl'andi azicnde appoderate e condotte a mezzadria. 

1 poderi sono generalmente ampi, pal'tico~armente nella ZOlm meridionale 0 

nelle parti piu vicine alIa pianura costiera. I fabbricati sono sempl'e sui 
podere, secondo l'uso toscano, in genel'ale blloni e non molto antic hi: spesso 
manifestamente costruiti nella seconda meta del secolo scorso, quando Ie zone 
piu vicine al mare furono rapidamente migliorate ed appolierate. Le paluJi 
che ancor oggi si notano verso la zona. costiera, carutterizzate dulle vegeta
ziolli palustri (il falasco) erano, all'epoca gr~nducale, assai pit) estese_ 

Procedendo verso l'interno l'appoderamento appare im'ece piu antico, 
Ie unita poderali sono pit) piccole, i fabbricati di piu lontana origint'o 1\la il 
terrello e qui piil elevato e da remotissimo tempo pl'osciugato. 

11 gl'ano e l'erba medica costituiscono il perno delle rotaziolli lIgrarie; 
il rinnovo fondamentale era, fino a pochi decenni or sono, il mais; nelle zone 
interne, a ,piu veccllia, coltura, e pure diffnsa la saggina. 1\la l'ecentemellte 
si sono pure estese Ie colture ricche da rinnovo: tabacco, barbabietoia da 
zucchero, pomodoro, trontudo fayoreyole ambiente. La vite pure ha una certa 
importanza, rna in pianura sempre I1mitata; la si l'itrova in filari bassi, piu 
litti dove l'appoderamento e piu antico, piu radi verso la pianura ('ostiem 
o verso Ie zone meridionali. 

(JJ Un ottimo. sebbene vecchio studio l.<lllla pianura pisllna to quello nel SAYI - Studt 
geo/IJg/(-(.-agricoli sulla pial/um pisarlU. - ACi!. Georgofili, Fireuze, ,lS;)U. 
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L'irrigazione. - Escludendo per ora l~ pianura orticola, dove l'irriga
zione e concentrata e sistematica.mente etleguita, si nota. 'ehe in tutto il resto 
della pianura esistono solo sporadici impianti con acqua derivata dal sotto
suolo (per Ie falde acquifere vedi -pianura orticola). 

Nella pianura meridionale sono stati scavati vari pozzi: a lIOl'taiolo 
nelle tennte in quell'epoca di proprieta dell'illustre clinico Grocco, fu tro
vata l'acqua a 60 m., a Gricciano furono scavati -vari pozzi, due dei quaIi 
nella proprteta Rosselli (a-cqua a 30-33 m.); a Collesalvetti, nello scavo ese
gil ito nella proprieta Zalum fu trovata l'acqua a 37 metri. 

Impianti di irrigazione a pioggia si trovano ad Agnano, a Mortaiolo, 
uno piccoIissimo anche a Collesalvetti. 

Le derivazioni con canaIi si ritrovano in qualche caso nella parte di pia
nura a nord di Pisa, verso Lucca, rna anche qui l'irrigazione e limitatissima, 
poiche i canali hanno un prevalente impiego in-dustriale, e solo alla domenica 
servono per uso irriguo. II canale di Ripafratta, la cui idea risale al 1568, 
deriva acqua dal Sercltio -presso il paese omonimo, e termina nell'Arno imme
diatamente a valle di Pisa. Ita una portata di 6-7 mc. sec. e passa dal terri-. 
torio di Bagni S. Giuliano, Rigoli, Pisa. ,L'irrigazione si effettua dal 15 gin
gno al 15 settemllre. 11 costo dell'acqua e di circa L. 0,025 il me. 

Nella -pianura pisana Ie 'possillilita di sviluppare Ie irrigazioni a mezzo _ 
di canali e pozzi sonG in realta notevoli, ed e da presnmere che un certo 
avvenire potrebbe esserle riserllato. 

LA PIANURA ORTICOLAPISANA. 

Molte ragioni, di intuitiva evidenza, ci consigliano a trascurarc 10 studio 
degli orti che si estendono nelle vicinanze della citta; la zona che ora 
esaminiamo non deve pert') essere confusa con, questi orti. Si tratta in reaIta 
di vere e proprie imprese organizzate per la vendita -dei proootti orticoli in 
Iontane localita - spesso all'estero - aziende assai piiI ampie del classico 
orticello semi.cittadino, spesso riunite i~ fattoria e eondotte a mezza,dria, ecc. 

La zona e i 81Wi caratteri. - 11 comune di Cascina si estende sulla sponda 
sillistra del fiume Arno, circa 10 km. a monte di Pisa .... Si com pone di terreno 
allu:vionale; occorre pert') distinguere i terreni piiI prossimi al corso del flume, 
general mente di me-dio impasto 0 sciolti, -dai terreni pii\ lontani dal flume 
(parte meridionale del comune) estendentisi a sud della « Fossa vecchia » e 
costituiti da argilla assai tenuce; que8ti terreni sonG cOJl1unemente conosciuti 
col nome di « curigliana I). La zona setten.trionale e la tipica zona ortiva, 
caratterizzata dalla -presenza di numerosissimi pozzi e dalla eS,trema densita 
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,di popolazione (1) ; nella Curigliana invece i pozzi sono ben pit) rari e tra loro 
distanziati. 

Dati sulla composizione fisico-chimica dei terreni possono desumersi dalle 
Dumerose analisi eseguite dill labora,torio di chimicll· agraria dell'Istituto 
snpel'iol'e agrario di Pisa (2). 

II clima e spiccatamente marittimo. La zona e espostu in picno 'ai venti 
provenienti dal mare. Secondo l'El'edia 131 frequenza anlllHl dei venti - base 
Pisa - e massima per i venti marini da ovest a sud-ovest (39 %) e per quelli 
1errestri di est (17 %); minima invece per quelli di nord (4 %) e sud (7 %). 

II gl'UppO dei monti pisani soprastanti Ia zona a nord ha, in sostanza, 
una decisa influenza sui clima e sulla matlll'uzione dei prodotti orticoli, pro
teggendo dai freddi venti settentrionali. I veliti marittimi non sono troppo 
dunnosi. Delle pioggie abbiamo detto al C3tp. I. 

La piccola proprieta costituisce circa il 45 % del territorio comnnale, Ia 
media il 33 %, 131 grande il 22 % (3). In ogni modo pero tutte Ie aziende 
sono appoderate, Ie medie e Ie grandi date in mezzadl'ia, la piccola e quasi 
I~sclusivamente piccola proprieUt coltivatrice. 

Le produzioni agrarie sono numerose. II grana - ristrettosi con 10 sd
luppo orticolo - occupa tutt'ora un buon terzo della superficie ·aziendale. 
l'l'ohabihnente esso sarebbe ancor pili ristretto, 0 forse sarebbe del tutto 
scomparso - malgrado la tendenza dei piccoli coltivatori a raccogliere almeno 
il necessario per it lora pane, se nOll fosse stato possibile far seguire ad esso 
la coltura del ca.volfiQre da esportazione. II ~onllubio e stato in realta felice, 
e costituisce uno -dei fondllimentali cardini di questo tipo di azienda. Questi 
cavolliori a maturazione tardiva (aprile). raggiungono i mercati italiani ed 
estel'i nel momento in cui Ia concorrenza delle aItre zone italiane e assai 
fI ttenua ta, il 101'0 pl'ezzo, malgrado il rapido precipitare 'di questi ultimi anni, 
e ancora. l'emullerativo. Le vUl'ieta coltivate sono soprattutto i1 (( S. Giu-

(1) La densitA di popolazione del Comuu,~ era di 337 abit'auti per Kmq. al 1931. 
Essa t: perb prevalentemente accentrata uella parte setteutrionale del comune: non si 
e lontani dal vero affermando che ivi vivono oltre 500 abitanti per Kmq. Non va perb 
dimenticato il sensibile sviluppo industriale del ('omune. 

(2) F. SESTINI e D. MARTF.:LLI - Motel·tali PC'I' IIIIU carta cllimico-ogl"Onomica dei tel'
"eni della pia,nll"'a, pisana e in. special modo dl qucllo dei dintor7li di Pisa. - Studi e 
ricerche del Labor!ltorio dl chimica agraria - Pisa, 1903. - Si veda Ruche UGOLINI R. -
Le "occa della· Tosc(l.lIa come base per tina 1'a·lllta::£ollc razionale della produzione lOI'da 
dei 8uoi ten'elli agl"Uli. - Pisa, Mariotti, 1932, Vol. n, pug. ,11;). 

(3) 11 Dr. ROTOl\DI ha calcolato tali percentuali in base aU'anulisi degli imponibili 
<'fitastali (Cfr. MOttflgrafie di famiglie agrico/e del/a pianlll"U li1:ornese e pisana). -
Roma, I.N.E.A. 1934, pag. 71. I suoi dati coucordauo cou quelli .approssimntivi calcolati 
dallo scriveute iu aUra occasione (M, BAloo"DINI - Inclliesta sulla piccola proprieta colti
vatrice formatasi nel dopoguerra in Toscana. - I.N.E.A., Roma, 1930). Un quarto circa 
di tale piccola proprietll. rlsulterebbe particellare, rna sl tratta invero dei piccoli orti e 
giardini ad uso famlliare che non possono, a rigore, essere considerati come imprese 
IIgrarie. La ('aratteristica dell'impresa agraria orticola del Comune di Cascina e percib 
quella di essere flutonoma: 
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8Cppe» ,od n « Tardivo di Pisl1 », maturanti rispettivamente in marzo ed 
aprile; Per comprendere l'importanza eeonomicafondamentale di questa eol
tura; si tenga 'presente ,elle il valore di cavoli prod otto da uD,. ettaro oscilla, 
ai prezzi me~i degli anni seorsi, da 2500 a 3500 lire, mentre il grana non 
rappresenta un valore superiore a 1500 lire. 

-11 granturco e 'pure coltivato: l'irrigazione tende tuttavia a limitarne la 
sllperticie. Le barbabietole ed i pomodori so no pure discretamente diffusi. 
I fora~gi necessari per l'alimeiltazionc del besti3llIle provengono sia dai prati 
tIi erba medica in rotazione, sia da prati stabili di Curigliana. 

Vi sono poi i numerosi prodotti tipicamente ortivi: carciofi,. fagiolini, 
insalate, finocehi, piselli, cipolle, sedani, peperoni e simm. Essi occupano 
circa UIl terzo della superficie aziendale. 

I cavolfiori da esportazione si coltivano anehe nell'orto. Nella stagione 
alltullno-invernale essi occupano anche 2/3 della supel'ficie, se il prezzo volge 
favorevole; l'aItro terzo e occupato da cipolline da trapianto, .sedani, insa
late varie. Nella stagione estiva queste eolture si estendono anche nell'area 
gil}, occllpata dai cavolfiori. 

Altra importante produzione e quella delle. 'colture arboree. Le susine, 
in particolar modo, si sono afferruate piehamente, malgrado i contrastanti 
andamenti del niercato; I susini Burbank, di altissi:ma produttivita, sono i 
favoriti ad onta della· 101'0 breve vita. Seguono Ie varieta giapponeSi (Sangue 
di drago, eCc.); e, pin recentemente, ha avuto un certo sviluppo anche la 
peschicoItura: Ie nuove varieta americane (Elberta, H'iLle, May flower, ecc_), 
f;ono Ie preferite. 

Si aggiunga infine a tutto questo la produzione delle viti, coltivate in 
filari. La qualita del. vino e seadente (gradazione alcoolica 8°_9°), ma la quan
dta e piil ehe sufficiente per. il fabbisogno della famiglia del colona e del pic
colo proprietario. 

L.a dotazione di' bestiame e di 2-3 vacche da .latte per ogni podere (0,4-
0,5 eapi grossi ad ha.), quantita' nOll certo bassa, dato l'indirizzo produttivo 
che si segue. II lat~. trova, facile smercio nei vari popolosi paesi elle contor-
llano. la zona, 0 nella. stessa Pisa. -

L'irrigazione e l~ 8U~ influ6nze. - Come gia era conosciuto in tempi p3,S

sati, il sottosuolo della pianUl·a. l'acehiude alcuni 'potenti strati di acqua, 
dotati . di sufficiente pressione per una utilizzazione irrigua. Secondo quanto 
esporie il Canavari (1) il pin antico pozzo tlell~ pianura pisana risale al 18.30, 
e fu perforato per ord'ine del granduca di Toscana allo scopo' di fornireacqna 
potabile al Pontedera. Lo' scavo dei pozzi, pl'oseguito con ritmo man man~ 
eresCente (Ie profondita estreme sonG attualmente di 27 e 171 metri rispet-. 

(1) M. CA:-OAVARI - Mannale di geologia tecnica. - Pisa,' 1928. 

6" 
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tivamente) . ha permesso di ottenere una pre<'isa idea sui vari strati del 
suolo (1). 

Si incontra dapprima uno spesso strato di terra vegetale (2-3 metri); poi 
una falda freatica superfici~le, che non ha quasi possibilita di sfruttamellto. 
Successivamellte si incOJitra unostrato argilloso <Ii 40-50 m. di spessore,' 
dopo di questo una nuova e pili potente falda, adattissima allo sfruttamento 
agricolo ed industriale. Si trova poi uno strato di sabbia,talvolta assai dura, 
con grossi elementi conglomerati; poi una nuova falda ricchissima di acque: 

\ 

essa e meno sfruttata della precedente. Un pallcolle di argilla tur~hina COID-

patta, non esplorato nella sua pr()fondita, .chiude la serie cOllosciuta. 
Avvicinandosi maggiormente verso Pisa (oltre Navacchio) non si ritrov~t 

traccia della prima falda utilizzabile (facciamo sempre astrazione della falda 
freatica dLscarso interesse); pare che essa sia bloccata da qualche formaziolle 
verticale impermeabile e ,che il letto ghiaioso sia scompars(). Solo a 150-170 
metri di profonditasi ritrova Ia seconda falda, ancora suscettibile <Ii utiliz
zazione economica (2). 

Poche notizie si possiedono sull'estensione di queste ·falde acquifere ai 
margini della zona di Cascina. Nelle Iocalita comprese tra I' Arno ell il 8e1'

chio il solo pozzo trivellato, e quello di S. Rosa, spinto fino a m. 161,37 senza 
alcun apprezzabile risultato. L'Ugolini afl'erma che nella parte settentl'ionllle 
d~lla pianura pisana, presso iI corso del Serchio, non esistono falde artesiane 
eli qualche interesse (3). 

Dati quindi i limiti di estensione deIle_falde acquifere, Ie possibilita <Ii 
utilizzazione agricola sonG .liniitate alIa zona compresa tra Pisa e Pontedera, 
senza tuttavia arrivare aIle porte di ()uesta citta. La massima concentra
zione di 'pozzi si trova in un semicerchio, appoggiantesi al corso dell' Arno, 
e del raggio approssimativo di km. 5. 

il Canavari crede che i oocini di rifornimento di queste falde siano costi
tuiti ,dai monti pisani, dal monte Albano in piccola parte, e dal Serchio e 
dalla Val di Nievole, traver so Ie depressioni di Bientina e di Fucecchio. 

L'escavazione dei pozzi per uso irriguo si era gia iniziata nel periodo 
an te-bellico. 

II Vinassa de Regny, 8tudio questi pozzi nel 1898(4). Nella cartina an
l),essa alIa sua memoria ne sono segnati 12; agglomerati particolarmente in-

(1) GIOLI - It sottosu·olo lleUe p;allure di Pisa e LivoNlo. -: Bollettino della SoeietA 
Geologica, Vol. XIII, 1894. . 

(2) UGOLINI R. - Oontribueione allo studio geologico del sotto8uolo della piatlura 
pisana - n poezo trivellato di, S. Pietro a Grado - n pozzo trivellato dei fluot'i macelli 
in Pisa - II pozzo t"il'cllato di Putigllano - Atti della societA· toscuna ·di scienze natu
rali. - Vol. XXXVI, 1925. 

(3) ID. ID. - Oontributo aUo studio {leolog.;co del 8ottosuolo della pianul'a pisana - II 
110ZZ0 tr;vellato di S. Rosa. - Annali UniversitA toscane, Vol. LXVIII,· Pisa, 1908. 

(4) P. VINASSA DE REGNY - 1 pozzi arte.,iani del comune di Oasr:ina. - Bollettino 
della t!ocietll geologica italiana, 1898, fasc. 4. .. 

VINASSA DE RF.GNY - Su talune acque sotten'allee del monte Pisano. - Giornale di 
geologia pratica, VII, 1. 
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torno a S. Benedetto a Set.timo; la qualiti!, delle acque, ottimaper gli usi 
agricoIi, escludeva pero decisamente gli usi alimentari. II Vinassa supponeva 
gia l'esistenza della falda pili profonda, a.d 80 m. circa. 

Tuttavia il grande impulsosi e avuto solo nel dopoguerra: 3/4 dei pozzi 
oggi esistentisono infatti di quest'epoca. 

II progresso pili sensibile fu costituito dal raggiungimento dello,.:falda 
intermedia. Dei 7·8 pozzi sfruttanti la falda superficiale ne restano oggi solo 
due, per quanta mi consta (a S. FJ:ediano a Settimo ed' a S. Benedetto a 
Settimo), mentre oltre 200 traggono l'acqtH1 dalla falda susseguente. 

Riportiamo, ual citato studio dell'Ug<!lini (I), aleune notizie sui pozzi 
scavati. n diametro dei tubi oscma tra, i 75 edi 250mm. con il val ore pili 
frequente di 150 (101 pozzi su 167 hanno tale diametro) .. Le varie profondita. 
risultano in percentuale: 

da 2Q a 40 metri 20 % da 100 a 120 metri 
» 40 » 60 » 69 » » 120 » 140 » 1 ~6 
» 60 » 80 » 5 » ) 140 » 160 2 » 
» 80 » 100 » 3 » )} 160 » 180 » 1 » 

Le pOl·tate dei pozzi, sempl'e ill percentua;le: 

&otto 1 Iitri/sec. 14% da .) a 6 litri/sec. 1% 
da 1 a 2 » 10 » » 6 ) 7 » 3 » 
» 2 J) 3 )/ ]9 )) » 7 » 8 » 
» 3 )) 4 )} 35 » » 8 » 9 » 2 » 
» 4 » 5 » 14 ». )} 9 » 1(1 2 ) 

Oltre il 50 % dei pozziha quill·ill portate comprese tra 2,e 4 litri sec. 
L'irrigazione lia fatto compiere un rapidp progresso a tutta la zona, 

progresso che meglio sara, illustrato COIl l'esame di un'azienda orticola. Solo 
l'andamento della popolazione non si armonizza col quadro gen'erale. 

Dal noto « Dizionario» del Repetti, rileviamo che gli abitanti del tel'· 
ritodo . coincidente con l'attuale comune di Cascina erano 3589 nel 1551; 
7869 nel 1745 ;13.969 nel 1833 (2). Da quest'epoca, aHa fine del secolo, la 
popolazione rapidamente cresce: troviamo 17.986 abo nel 1861, 21.875 nel 
1881; 25.895 nel 1901. II ritmo 'progressivo sembra ,poi est~urirsi, e nel 'ren· 
tennio del massimo impulso economico .la popolazione permane stazionaria: 
27.305 abo nel 1911; 27.266 nel 1921; 27.0i4 ne11931. 

(1) Le 1'ocee della T08cana, ecc., op. cit. ' 
(~) REPE'ITI - Dizionario 8t01ico-geogrllfico della T08calla. - Firenze, 1833. II Ih:

PElTI descrive il territorio di Cascina, riel 1933 come « nnn vasta pinnura, coperta da 
una fanghiglia argilloso-calcarea, resa, ubertosa dalle torbe che vi trasportano Ie acque 
e dai steli delle piaute. L'ottimo fieno che forniscono Ie praterie pone in grndo I villici 
dl corredare Ie loro stalle con numerosi capi di bestiame vacl'ino. COlliosi sono gli 
alberi dOl frutto, copiosissime crescono Ie viti, ma il liquore che si s)Jreme l! poco spiri
toso e difficilmente ai mantiene ». L'origine del nome non ha niente a vedere con Ie 
Cascine (luoghi di bestiame e di pasture). SuUn scorta di documenti deU'vIII secolo si 
ritiene invece che derivi da unl1 cas a « cum cassin a et curte») appartenente III Vescovi 
di Pisa. Jl primo documento, in ordine dl tempo, risale III 26 giugno 750. 
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E' assai difficile analizzare Ie comples~e cause .di questa stazionarieta. 
Una importante spiegazione, che pero spiega soltanto fino ad un certo punto, 
n~ puo essere ritenuta definitiva, e data dal fatto ehe Ie colture orticole sono 
bensi pin attive delle ol'liiliarie colture agrarie, richiedono cioe un maggi()r 
numero di ore la\'orative amlueper unitit di superUcie, rna nello stesso tempo 
offrono Ull. lavoro assai. pin uniformemente distribuito durante l'anno, La 
maggiore attivita non porta percio, come necessaria conseguenza, il maggior 
numero di lavoratori per unit a di superficie. 

N.I) fanno difetto altre spiegazioni: l'attrazione esercitata dai centl'i di 
Pisa e di Pontedera e una delle pin evidenti.· La tendenza dei piccoli pro
prietari, giunti ad una certa.agiatezza, di inviare uno 0 due figli aIle scnole 
me die, od anche alle scuole superiori, e di crear 101'0 cosl unacarriel'<1 indi
pendente e un'altra. Ma nonpossiamo dilungarci au questo argomento, ehe 
meriterebbe tutta\'ia un esame' ben pit) profo~do. 

BASSA PIANURA LUCCHESE. 

Caratteristiche generali della Z0114. - L'antichissimo sviluppo dell'irl'i, 
gazione; Ie particolari condizioni ambientali e delle precipitazioni acqliee; 
la diversita $tessa, dei reggimenti politici susseguentisi nel tempo, sono aIcnne 
fondamentali cause della diversita 'delI'agricoltura lucchese da queUa Mila 
rllllanente TO,scana: divel'sitache si manifesta essenzialmente con il predo
minio delle colture irrigue e della piccola pl'oprieta coltivatrice. La mezza
dl'ia torna a prevalere solo nelle zone collinari 0 nella vallam di Nievole, pro· 
cedendo verso Pistoia (1). 

II t.er:l'eno della pianura lucchese - da riferire al quaternario - e gene-· 
l'almente profondo, di medio impasto, tendente talvolta allo sciolto~ assai 
fertile (essenzialmente per condizioni acquisite) e adatto alI'irrigazione. Come 
(~ondizioni originarie poco differisce dai terreni della piannro pisana (2\. 

Le precipitazioni acquee sono molto pill alJbondanti in confronto aile 
nItre zone toscane, ed assommano a 1167 mm. annui. Ma In distribuzione 
e tutt'altro che bnona: soloil 25 % cade nel semestl'e aprile·settembre, e 
solo il 7 % ,nel trimestre giugno-agosto. La siccita' estiva e qllil1di preoc· 
CUpltllte. 

(1) Sono ussal interessanti Ie varie fasi storiche tIi sviluppo della piccola proprietll. 
coltivatrice, chI' ebbero un primo fondamento nel noto «sistema livellare» di Pietro 
Leopoldo, e furono poi accellerate dalla rivoluzione francese, dalla emigrazione I' dal 
rimpatrio degli «amerlcanl»; dall'ultima guerra. Cfr. M. BANDINI - Inclliesta suUa 
piccola pl'o/wieta coltit'atrice !ol'mfltflsi nel dopou//en'a in T08eflna; op. dt. . 

(2) Si ~ostiene da taluni e.tudiosi· che il Serchlo principale ('orso d'acqua della pia
nllIa lucchese, 1I11'inizio dell'era qllaternaria avesse un diverso percorso I' sfodasse 
nell'attuale piannra pisana, confondendo Ie sue acque con l'Arno. Solo nell'epoca sue
C'esslva esso si sarebbe aperta una vita dl ponente verso il mare. Cfr. R. UOOLINI - Le 
,'OCCfJ della T08cana· come baSI! pCI' IIna t'alllta.zione ·,·az;o1&alo della p"oduz;one lorda 
dei 8uoi terreni flgrari. - Plea, Mariotti, 1932, Vol. II, pag. 96 1', segg. 
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11 prevalente tipo di impresa agraria esisteute nella pianura lucchese e 
costituito dal podere del piccolo proprietario coltivat<J.re, di ampiezza vurla
bile tra 1 ettaro e 5. Tali imprese possono ritenersi ancora autonome quan-' 
tunque alcuni membri della famiglia siano costretti'a trovarsi lavoro altrove. 
Ma in tali casi essi, norm~lmente, si staecauo dalla fiuniglia. 11 fimomeno 
che costantemente si l'ileva e In suddivisione dei poderi ed asgottigliainento 
della famiglia: Ie consuetudini ereditarie ne sono )a ca'usa pill importante. 
E non, vi e dubbio che vi sia spiccata e pel'icQlosa tendenza verso 181 non 
:lntonomia. 

I poded sono inoltl'e molto frammentati e la'distl'ibuzione delle acque 
irrigue e certo molto ostaeolata, malgl'ado che ol'mai si siano saldamente 
afIermate numerose consuetudini ncll'uso'delle acque tra i vari utenti. 

I poocri a mezz.adria occupano nppena'l/20 della bassa pianura Iucchese: 
sono invece pill, numerosi ,-- circa 1/4 della superficie totale - in quella: 
parte di pianura che si estende a nord della ferrovia Viareggio-Lucca-P!
stoia (1). 

Le produziop.i agricole principali sono cost.ituite dal grono, dal gran
tnrco (se ne ottengono due, raccQlti all'anno: maggengo e cinquantino), forag
gel'e. La' vite non ha molta importanza, per l'economia della zona irrigua. 

L'irrigaz'ione, - 11 fiumeSerchi6, che si ol'igina dai monti della Gar
fagnana e riceve importanti contributi, pa~'ticola1'liJ.ente dal suo lato sinistro, 
hit, come abbiamo dlevato nel cap. I, un regime' nettMucnte divel'so da quello 
di tutti gli altri fiumi toscani, e Ie sue acqne sono, pel' tutto i'anno abbon
danti. Cio ha reso possibile 10 sviluppo di una sistematica i-l'rigazione nella, 
bassa pianura lucchese. Sistema irriguo peronon certo perfetto, che risente 
ill modo' spiccatissimodelle diversita di critel'i cpe s~no stati adottati iDelle 
val'ie fasi di esecuzione, e ehe, eostringe gli utenti, mlligrado i notevoli mi
glioramenti apportati, a .sollevare Ie aeque dei canali COli primitive ruote 
o con 1I1otorini a scoppio, 

Pili importanti sono Ie irrigazioni esegnite a sinistl'Q del Serchio, 
11 « condotto pubblico di Lucca», <lerivato dal Serchio presso Ponte a 

Moriano, fn aperto nel 1376 cIalla Repubblica' Lucchese, Scopo principale 
di esso era I'utilizzazione della corrente acqnea per l'azionamento di vari 
mulini: solo nel 1600 si inizio l'irrigazione, 

-,--,--'-

(1) Cfr. CAMPAR[~l e BANDUU ~ RalJpm·ti tra PI·opl'ietfi., ilnpl'esa e mano d'opera 
neU'agricoltut'a w8cana. - Roma, I.N,E.A., 1930" VIII, pag. 'i1 e segg, Tralasciamo di 
IICCPlmare a tutte 11' a1tre partieo1aritlI della pianura luccbese cbe sono state gib. a , 
fonda esposte neile citate pubblieazionl. E' interessante rkordare che anehe II tipo di 
abitazione rurale e diverso da que110 comune toscano, essendo eostituito <h111a eosidetta 
« ('orte \); insiemp di (j-8 ease co1oniche. Si vella: DrAsu"!''!'I - Riccl'che sui tipi dcyli illsc
diolllf?tlti f'UI'U,U in ltuUfl. 
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Dal (( Con.dottO» diramano 8 canali principali: i piu antichi risa,lgono 
al 1639 il piu moderno al 1934·44. Complessivamente la loro'lunghezza e-di 
circa 290 km. ; oltre Ie diramazioni dai canali raccoglitori (circa 20 km.). 

Le acque esuberanti sonp collegate dai canali Rogio ed Ozzeri, sopraele
vate a Pontemaggiore ed a Ripafratta, ed incanalate rispettivamente ,nel
l' Arno e nel Serchio. 

In sinistra del Serchio l'irri'gazione e invece assai piu primitiva. II ca
nale Moriano, derivato dal Serchio nel 1857, ha inizio presso Ponte a :Mo
riano; la sua lunghezza e di 7 Kan.; 600 metri si svolgono in galleria 80tto 
il colle di Montebonelli. 

Per i. canali derivati a sinistra del Serchio (escludendo il canale Ponte
canale, che e in buona parte sfruttato come forza motrice), abbiamo una por
tata estiva media di 5819 l./sec. La 8uperficie'dominata risulta di 4099 ha., la 
dotazione al canale di 1,42 l./sec. per ettaro. Ma Ie perdite di condotta so no 
in, realta fortissime ed il quantitativI) utilizzabile' e percio assai minore. 

La stagione irrigua ha inizio il 1" luglio e va fino a meta settembre. 
II costo dell'acqua varia a seconda come si pratioo l'irrigazione. Se 

l'utente non deve soUe'vare l'acqua (irrigazione a, « gorella »), il costo e 
di L. 40 ad ettaro per la prima irt-igazione e di L. 28 oper Ie al~re; se l'utente 
deve invece sollevare l'acqua (irrigazione a (( gotto ») 'la spesa si dimezza. 
Colture speciali hanno tariffe speciali: gli orti L. 270 l'ettaro, i cipollini L. 70. 

Si irrigano normalmente Ie colture da rinnovo (granturco particolar
mente) i prati e gli ortaggi. II grano non e irrigato tranne che in qualche 
eccezionalissimQ annata a decorso siccitoso. 

Nella piu piccola pianura a destra del Serchio il terreno irrigabile risulta 
di soliha. 370, la portata del canale Moriano e di l./see. 700, cioe 1,90 ad ha. 
Ma questa elevata cifra non deve trarre in ihganno: occorre tenere presente 
che n.on tutta essa e utilizzata per l'agricoltura, che Ie perdite sono forti, che 
i tel'reni sono ivi piu sciolti e piu bibuli. 

* * * 
Nella provincia di Lucca lIualche interessante casu di irrigazione si nota 

anche al di fuori delle zone di pianura precedentemente esa,minate. Numerosi 
oonali, di breve lunghezza, sono derivati dagli aftluenti laterali del Serchio, 
essi sono quasi sempre gestiti dai vari coniuni e servono a scopi agricoli ed a 
scopi industrialL L'acqua viene comunemente derivata con piccole dighe di 

.pietrame ° legname che vengOIlo ogni anno riIatte. Impianti simiIi si trovano 
in val di Lima (valle che dal Serchio attr:werso ininterrotti magnifici casta· 
gneti porta a S. Marcello e poi all' Abetone) a Castelnuo¥o, ece. Ma anche 
nell'alta valle del Serchio (Garfagnana) questo tipo di irrigazione e molto 
diffuso, .particolarmente Q Pie"e Fosciana nelle strette zone di fondo valle. 
Tutti gli impianti sono assai p~imitivj. 
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PIANURA PONTEDERESE-EMPOLESE. 

Con il nome di 'pianura ponteder~<;e ed empolese intendiamo quella 
partedi pianura dell' Arno che si estende a valle della stretta della Gonfolina 
(posta a suo. volta ad 'una ve,ntina di ,Km. a valle di Firenze), fino all'inizio 
della pianura 'pisana, grosso modo quindi fino al livello di Pontedera. Com
prendiamo in questa pianura iLnche l'ultima ,parte delle vallate affluenti del
l'Arllo: la piu impormnte di queste e la Val d'Elsa. Lateralmente la pianura 
e limitata a destra dalle formaziolli plioceniche che si'estendono grosso modo 
tra Fucecchio e Vinci e dalle ondulazioni delle Cerbaie (pleistocene inferiore) ; 
a sinistra dalle.formazioni collinari plioceniche di'S. Miniato. La pianura e 
tutta da riferi're all'alluviU1n recente. 

~lagricoltura della pianura ponted~rese edemppiese se sf esdudono .Ie 
colture orticole un po'diffuse nelle vicinanze della citta di Empoli, 
e tipic!l!mente basata sullecolture asciutte. Gli orti, irl'igati con acqua solIe
vata da piccoli' pozzi, non assumono mai d'altra parte quel carattere indll
striaie che si ritrova, ad e.sempio, negIi orti dena pianmra pisana, a Cascina 
e Navacchio. Essi appartengono piuttosto all~ categoria degli orti cittadini 
o llemi-cittadini, tipodi impresa « sui generis » che ahhiamo convenuto di non 
illcludere inqueste ricerche. 

L'economia del normaie podere asciutto di pianllra si hasa suI graBo, sui 
prodotti animali, suI vino, sulle colture da rinnovo. Ilolivo ho. scarsissima 
importanza. 

Poco in sostanza si puo dire sulle prime tre produzioni: non faremmo 
altro che ripetere quello che abblamo detto per la zona precede1'lte. Si ricordi 
solo che Ia produziooe vinicola e qualitativamente migliore. 

L'importanza delle colture da rinnovo e invece andata man mana cre
scendo. Il mais, ancOl~a coltivato su di una superficie notevole, e la saggina 
- plll'e importarite particolarmente nei terreni piu vicini alIa pi anura pisana 
come Castelfmneo e S. Croce iilUll' Arno - sono Ie dueeolture da rinllovo 
eIassiche;, piu reeentemente si sonosviluppate la barbabietola da zucchero ed 

il ta bacco. La prima coltura e favorita, dalla vicinanza dello zuecherifieio di 
Granoiolo che ha sede neI paese omonimo a poea distanza da Empoli. 

Prevaigollo anehe qui Ie medie e Ie pieeole proprieta, appoderate e con
cesse a mezzadria. I poderi sono del tutto simili ai normali poderi toscani 
iii piallura, gia varie volte illustrati (1). " -

AIeune parti della pian ura" sono soggetie ai periodiei danni di inonda
zione dell' Arno; questo fiume l1a' ;i!1fatti 'earattere prettamente torrentizio, 

(lj Si veda allche CAI>;:PARINI e BANOli'i1 - RapPo1"ti tl'a p1"OpI'ieta, impI'esa e ml1>110 
d'01Jfi1:a nell'agl'icoltu1"a t08canci" - Roma, LN.E.A., 1930. 



- 88 -, 

,ed il disordine dei bacIni montani contribn,isce alIa fOl~maziolle di :piene' 
rapide ed impetnose che talvolt~ prodncono danni sensibilissimi, come 11'1 

esempio nell'inverno 1933-34. All'eccesso :<Ii aequa 'nel peri9do invernale e 
prim ave rile sl contrappone la ,slecita estiva, assai preco~e e'temibile, parti
colarmente per Ie colture cIa; l'innovo e per l'atteechimento dei prati e degti 

, ~ . . 
erbai. Dove,'piiilolltano dal corso del thune, prevalgono i terreni argiIlosi, 
la siccita e 'ancar pitl dannosa. . 

L'irrigazione e del tutto sporadica e si limita a pochi casi. Alcune aziende 
usavano da tempo compiere un tiro di irrigazione di 80ccorso, prelevando 
acqua dai fiumi' e spargendola COil mezzi del, tutto rndimentali (1), rna tale 
sistema non ha avuto seguito. Solo nel dopoguerra si e avuto qualche tenta
tivo di scavo di pozzi e di iI'rigazione a pioggia. L'azienda da -noi studiata 
costituisce appunto' uno di questi easi. 

L'il'rigazione ha sogtanzialmente-lo seopo di rendere piii sicure e pro
dnttive alcune co1ture rieche, tabaceo in particolarmodo, ed aumentare Ie 
forllggere reDdenda _ piii sieurl i tagli succ~sivi al primo. 

Possiamo anzi dire ehe, sostanzialmente gli impianti irrigui sono stati 
fatti per il tabac.eo; si riteneM. e si ritiene tuttora, che .solo questa coltura 
potesse pagare Ie spese. Con Ia contrazione della superficie coltivata impost a 
Ilalle amministrazioni dei monopoli, sono aumentati i dubbi sulla opportunita 
dl eseguire impianti irrigui. 

L'irrigazione e dunque ancora in germe, La eonstatazione dei risuItati 
tinora realizzati - risultati tutt'altro che decisivi - non deve pero far cre
dere 0.1 fallimento dei tentativi. In realta occorrono aItre esperlenze, anche 
per quel ehe rigual'da la tecniea della costruz.ione degli ~mpianti ed il metodo 
di irrigazione. 

LA VAL DI NIEVOLE E LA ZONA DI PESOlA. 

Queste zone pianegglanti si estendono nella' parte piii -occidentale della 
provincia di Pistoia, oltre la stretta di Serravalle. Analogamente a quanta 
avviene 'nell'alta pianura pio;toiese, pl'evalgono qui i piccoli puderi condotti 
a mezzitdI"la, 0 <Ia piccoli proprit~tari coltivatori. 

La molteplicitu delle colture e notevolissima. 
8i compiollo irl'igazioni limitate 0 ('on acqua pl'eleyuta dui ('orsi d'acqu<l, 

(con p!ecole tubazioni 0 con corti ('anali), 0 piii sovente, con acque derivate 
<lal sottosuolo. Una fa,ldu molto supel'ficiale (8-7 m. di profollditi\,) da aequa 
sufticient'e per Ie piccole il'l'igazi~)ni aile c.olture Ol'ticole 0 maggiormente pre
giate. 

(1) COSIlIO RIDOLl'I nelle slIe Lczio1li orlili di agral'fa, parla di simili irrigazloni 
cliC· si com[)lvano nell'azlenda dl Grnnaiolo, COli l'aeque delI'Elsa. La sbarramento del 
fi\lI1l~, t.utt·ora esistente, faeilitava la pratiea (Vol. II, 'p. 218). 
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II. - RICERCHE AZIENDALI 

IV. - AZIENDADELLA BA.SSA PIANURA PISANA._ 

Ci soffermiamo maggiorinente nell'esame di qu~sta azienda, poiche essa 
rappresenta uno dei piiI interessanti casi di irrigazione a pioggia dell'Italia 
Centrale, anehe per quel ehe riguarda Ia razionalita dei metodi seguiti e Ia 
sistematicita della pratica irrigua. 

L'azienda, situata ,nella bassa pianura dell' Arno, a sud di Pisa, si eom
pone di 75 ettari d'i terreno alluvionale, in perfetta pianura. Le caratteri
stiehe fisico ~himiehe del terreno non sono pero uniformi: oltre 12, ettari 
sono dl medio -impasto, altl'i 45 ha. tendono maggiormente all'al'gilloso, 18 hu. 
so no estremamente .com patti e di diffieile lavomzione. I, terreni eostituiscono 
pero un corpo unico e l'azienda -risulta bene riunita. 

Contrariamente a quello ehe avviene nelle zone piiI prossime a Pisa, non 
si hanno qui danni di ristagno di acque nelperiodo invernale: a do con
tribuisee anche l'ottima sistemazione del terreno, in larghi campi di un ettaro 
o mezzo ettaro, perfettamente baulati. 

La falda -acquea .sotterra.nea, da dove si traggono'le acque il'rigllll, non 
e elle il prolungmnentodi quelia della zona ill Cascina gia esaminata. Riman
diamo quindi a questa zona, ed aUepubblicazioni citate, per i rngguagli su lie 
earatteristichedella faida e delle acque. 

L'azienda e suddivisa in vari polleri, di estensione quasi costante. Ad 
ogni pod ere sono annesse Ie case colonlehe, evidenti residlli di aostruzioni 
co!oniche. dell'epoea grandu~ale, assai ampie, ed in eomplesso sllffieienti al-
1"uso agrario. ~e staUe sono situate al piano terreno: ad ogni _podere e 
anueSSlt la concimaia. 

11 propl'ietario conduce direttaxp.ente la propria azienda con l'allsilio oi 
un -fattorestipelldiatQ; per i rappoI'ti con i lavoratori manuali renga indi
scnsso il patto di lIllezzadria con Ie' clausole, aggiunte peI" la provincia. di Li
vorJlo. II mercato phi frequentato e ·tuttavia quello di Pisa, pit) vieino e me· 
gIio, ragginngibile. , 

L'impianto'irriguo e stato esegnito-nell'inverno 1927-28. Si compie l'iI-ri· 
gazione It pioggia. 

~a supl'rficie e la sua ripartizione. 

superficie totale 
sllperficie produttiva 

vlgueto specializzato 
grano. . 
taba('co,. . 
mais e varie 
trifogllo. 
medica . . 
erbai rlpetuU 

azienda irdgua 
(etta'i) 

75 -
69 -
a= 
22 -
7,50 
3,50 

33 ~ 
(22 -), 

azienda asciutta 
(ettarl) 

75 -
6!-1 .....: 

a-=-
26,40 
6,54 
6,/\6 

13,20 
13,20 
(25 -J 



- 90-

Tutto il seminath'o e vitato, con filari bassi. In percentuale si ha: 

colture specializzate (vigneti) 
granO, 
colture da rinnovo 
foraggere , 

azienda irrigua 
% 

4 
32 
16 
48 

azienda asciutta 
% 
4 

38 
19 

'39 

Prima delI'irl'igazione ~i praticava nell'azienda una rigid a rotazione 
quadriennale, con un quinto di erha medica fuori rotazione. Dopo l'irriga
zione la l'igiditl\ della l'otazione ~i c nn po' attenuata: Ie foraggere sono 
aumentate mentre e diminuita 131 superficie a grano e mais. 

Giova notare un fatto importante. II conduttore La aumentato, sia pure 
di non molto, 131 supel'ticie coltivata a tabacco, dato che vi era in cio netta 
convenienza. Ma cio non puo essere oggi liberamente eseguito; anzi Ie con
cessioni dei Monopoli statali tendono a restringersi. Ci lj.mitiamo per ora 
a iilevare qllesto fatto - comune ad altre aziende - che commenteremo nel 
cap. VII. La :riduzione della. superficie investita a grano e 131 contemporanea 
estensione delle foraggere, e un'altra conseguenza. di gran illloonento, che 
negJi ordinamenti ir,rigui si nota quasi regolarmente. Puo forse stupire che 
130 riduzione non sia stata maggiore, rna non si dimentichi che siamo in To
scana, in zone dimezzadria, dove 131 'produzione di grano, per Ie note consi
derazioni psicologiche del contadino, non scende che raramente sotto u~ certo 
limite, segnato dalle necessita. del consumo familiare. E' pure interessante 
notare il forte aumellto di erba illledica: in realta questa foraggera si e dimo
strata pid adatta al nuovo ordinamento ed aIle nuove condizioni. 

n mais si e ristretto in superficie. Cio in parte dipende daU'aumento 
della superficie a tabacco, in parte dal nuovo avvicendamento seguito, che 
Iascia illleno posto aIle colture darinnovo. Certamente, se vi fosse stata la 
possibilita di aumentare maggiormente la superficie a tabacco, il mais sarebbe 
del tutto 8comparso dall'ordinamento colturale. 

La lieve diminuzione degli erbai e' da attribuire alIa diminuzione del 
grano che precede una parte di queste colture. 

Non si e riscontrata nessuna sensibile contrazione nell'intensita nume
rica delle viti. I filari erano gill disposti l'egolarmente, e sufficientemente 
lontani gli uni dagli altri, 8i da non ostacolal'e l'irrigazioneed i movimenti 
degIi appar'ecchi a pioggia. 

i capitali. - L'irrigazione ha influito sin sulla consistellza del capita Ie ' 
fon!Iiario sia su quella del capitale di esercizio. 

Il capitale jondiario. - Vi sono innanzi tutto gli impianti a scopo ir
riguo: pozzo, cabina di sollevamento, serbatoio, tubazioni principali e secon-
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darie, ehe descriveremo separatamente trattando dell'impianto irriguo. Le 
stalle- hanno avuto bisogno di aleune modificazioni, Ie coneimaie SOliD state 
migliorate ed ampliate, e stato necessario avere uno spazio maggiore per 
I'essiceazione- del tabacco. 

Tutte tali modifieazioni tuttavia so no state compiute ad un eosto assai 
minore di quello che sarebbe oceor,so costruendo ex-novo. L'azienda ehe esa
miniamo infatti e stata sempre ben provvista di fabbricati, Ie case coloniche, 
vecchie di oltre un secolo, so no assai am pie, solidissime e regolari, ben co
strl}.ite. Non estato diflicile trovare spazip per gli ampUamenti necessari. 

Non si eredu peri) ehe questa coodizione ilia da ritenere eccezionale, e ehe 
volendo ser"irsi dei risuItati. di questa indagine come base di giudizionel 
casu di nuovi eventuaH impianti irrigui, si debbHno sempre cqnsiderare Ie 
spese per nuovi fl1bbricati: in reaIh\ si trovano sovente in 'l'oscuna easi 
simili. II costo' delle trasformazioni e stato di L. 27.000, paria 360 per ettaro. 

I capitali discort-a. - Hanno cost variato nella lora consistenza e nel 
101'0 val ore : 

azien~a irrigua azienda asciutta 

scorte morte (1): valore totale. 78.000 H.200 
» l) » ad ettaro. 1. 040 989 
» vtve (2) : » totale. 153.400 88.600 
» » » ad ettaro. 2.044 1.181 

totale valol'e ad ettaro 3.084 2.170 

Per ettaro, nell'azienda asciutta, si aveva un carico medio· <Ii 2,93 q. di 
carne, nella irrigua di 5,10. 

Tnttocio pui) essere ritenuto, senza errore alcuno, diretto effetto dell'irrj.
gazione, poiche anehe Ie altre aziende as~i.utte circonvicine non Inostl'l1no 
consistenze capitalisticlie molto diverse da queUe della nostra azienda nella 
slla fase Rsciutta. 

Le produzioni. - Esaminiamo brevemente Ie. varie colture dell'azienda, 
i metodi tecnici eseguiti, Ie influenze esercitate dall'irrigazione. 

II tabacco, come gia abbiamo Mcennato, ~ coltivato nella, supel'!ieie per
messa dall' Amministrazione dei Monopoli statali. II terre no vh~ne lavorato 

il) Scorte mOl'te. azfenda asciutta: 111 carri, 5 trinciaforaggi, 24 pompe varie, 15 sof-
fietti, 1 solforatrice, 10 bombole da latte, 7 aratri Sachs, 5 -carri-botte, 26 stolIi da 
pagliaio, 5 ca1daie, 3 erpici, 332 Ii.Ii dl paglia, 169 di fieno, 5 falclatricl, piccoli attrezzl, 
botti, ece.; azienrla fl"'igua: 10 stesso, solo piccoli attrezzi in pill, 240 qJi di fieno. 

(2) Scorte v'lve, azienda asciutta: 16 vacche tIa carne e lavoro, 16 vacche da latte, 
6 vitelli da ingrasso, 3 equin!; azienda irriU'ua: 61 vacche da lavoro e latte, 8 vitelli da 
lngrasso, 3 equini. • 
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pl'ofondamente e tutte Ie operazioni colturali sono eseguite COil i migliori 
metolli tecnici. Si coltiva Ie, varietit Kentucky . 

. Nella fase asciutta 1.1 concimazione consisteva in 5 q.li per ettaro di 
perfosfato minerale ed 1 .e mezzo q.li di azotati in copertura. Gli sualzi di 
produzione erano notevoli: 'riportiamo i dati relativi al quinqnennio che 
precedette IH t.rasformazione irrigua. 

A !II N I ! Q.li por _!taro Not e II ANN!. I Q,li per ettaro 1 JV 0 t e 

1923 , 13,40 normale 1926 U,69 normale 

192' , 18,13 pio~osa 1927 11 -' siccita 

1925 , 13,75 siccita 

AblJiamo l'ilevato anche i dati sulla produzioneunitaria nei terreni ar
gillosi Com patti : 

1923 q.11 16,16 - 11124 qJl 18,45 - 1925 q.ll 7,71 - 11126 q.li 14,48 - 1927 q.li 10.00 

La produzione delle zone argillose e quindi nettamente inferiore, e nelle 
annate particolarmente siccitose, si abbassa moltissimo al disotto della media. 

COll l'irrigazione non sono cambiati notevolmente i procedimenti tec;nici. 
La concimazione e rim~sta immutata; il tabacco pero maggiormente risente 
delle, maggior massa di letame sparsa nel. terreno. Le pro111~zionillnitarie, 
negli :tnni dopo l'entrata in funzione dell'impianto irrigno, risultail0: 

AN N I 
Produzione 

No' e II ANN I 
Produzionc 

Not. 
per.ha, per ha. 

19:.'8 • 20,40 I 193:l 15,54 grandine eccez.leo 

1929 • 18,71 1933 2O.i!I 
1930 • 19,27 1931 20,67 

1931 , 20,61 

In media si puo ritenere rhe la produzione sia passata, con l'irriga
zione, dlL q.li 14,19 a q.li 20,03 (escludendo·U 1932, annata di eccezionalissimo 
audamento). Non si esclude pero ehe, in seguito ad una pill razionale distri
b.uzio11e delle aelIne, tale incremento possa essere maggiore. 

Come si nota, il vantaggio ottennto, sebbene sensibile, 110n e cosi netto 
come avviene in aitre Iocalita.. Si pensi pel'o ehe, in queste altre zone, era 
molto inferiore ia pl'oduzion~ unitaria'dei tel'reni asciutti; 10-11 q.li ad ettaro 
Dei oosi pit) favol'evoli. Nell'azienda che adesso esaminiamo, gli ottimi metodi 
impiegati pel'mettevano di otteD~re alte pl'oduzioni anche senza l'ausilio del
l'il'l'igazione. Altro fatto da te-npl'(' pl'esente e In maggiore costanza delle 
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produzioni unital'ie; in cinque anni di coltura asciutta si nota una diffe
r~mM di 7,13 (I.Ii tl'a Ia masslma e Ia minima, e in sei anni, di produzione 
irrigua (esciudendo il..1932, ,ia cui produzione appare dovuta a cause del' 
tutto eccezionali, av~nti unaprobabilita di manifestazione nell'ordine l1i 
gl'uildezza di uno a cinquanta 0 di uno a cento), l,a diffel'enza risulta diquin
tali 1,96. Tale costanza' si riconosce anehe considerando i singoli poderi. 

Le eonseguenze dell'irrigazione suI tabacco sono favorevoli anehe dal 
Jlunto di vista, quulitativo; e do eontrar'lumente a quanto abbiamo' visto 
Ilvvenire in altre zone~' I tecnIci spiegano 'questo diverso comportamento 
come effetto dei migliori metodi colturali seguiti, l'azionalita e tempesti
vita nella distribuzione delle acque, eel'. In altre parMeil p~ggioramento 
Ilualitativo della produzione, del tabacco, che e indubbiamente 'avvenuto in 
ultre zone per causa dell'irrigazione, dovrebbe attribuirsi ai metodi pl'imi
tivi seguiti, e sarebbe fac'ilmente evitabile in futuro facendo tesoro della 
ripetuta esperienza. 

Nell'azienda in esame, circa un quarto. del taba.cco prodotto (Ie quan
tita esatte sono esposte nei bilancj aziendali.) e da tlttribuite alIa categoria D, 
che veniva pagata con 240 lire af q.le (media anteriore al "1932), un quarto 
in cat, 0", che vimiva' pagata in ~. 580 al q.le, un quarto allaC', L. 810 al 
.quintale (prezzi periodo da noi considerato). 

L'essiccazione viene compiut{l. ad \)pera del proprieta,rio. Nel 193-1, me· 
diamente, i1 costo di essiccazione di l.q.le, di t<tbacco risultava cosi composto,: 

'attaccature e trasporti L. 25; sfoglhitul'a e cernita. L. -18; costruzione botti 
ed i,mbottatura L. 9,5; combustibile L. 44; legname per botti L. 15; diverse 
27. In totale quindi L. 168,50 al q.le (59 di materiali e 109,50 di mana 
d'opera). 

Il grano si e,' come abbiamo detto, conITatto in superficie. La produzione 
unitaria e tuttavia aumentata per indiretto effetto'd,ella irrigazione, poiche, 
come dieono espressivamente gli stessi coloni, va ora « tutto su calorie forti )) 

,data la' maggiore estensione dei pl'a ti, la pin la uta condmazione orga
nica, ,ecc. 

La concimaz~one cbianiCa non e variata. Per ettal'o si sommillistrarollo 
6 q.li di perfosfato cd 1 q.le di azotati, oltl'e varie somministrazioni in coper
tura. Le produzioni unitarie, che mostl'ano scarti produttivi relativamente 
notevoli da un annoall',altro (1), l'isuItano di 17,72 q.li per ha. nell'azienda 

, asciutta e di 22,72 nell'irrigua. (netti di seme). , 
'1'ra Ie foraggere' l'erb~ medica e sempre stata la ph) importante. Prima 

dell'i,rrigazione' essa era tenuta fuori rotazione, ed il medicaiD s1 disfaceva 
ogni 15 anni circa;' il trifoglio era im'ece t,raseminato nel grano. La difficolU\. 

(1) Ecco Ie produzioni durante il pel'iodo irriguo (yendibile, netto di seme): 
1928 . . 16,14 1930. . 10,86 '19a2.. 29,72 1934.. 19,52 
1929 •. 17,72 1931 .. :!O,50 1933 .. 22,60 
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di attecc11imE'llto dell'erba, medica, dovutu alIa frequellt\l siccita nell'epoca 
(lelia semina, rendevano conveniente questa sistema. Con l'irrigazione invece 
e apparso utile abolire il medicaio stabile e mettere tutto in rotazione, essen
dosi sllpel'O.te' Ie dilftcolta di, attecchimento. 

11 trifoglio, come abbiamo visto, ha ceduto il campo alla medica. Le 
foraggere irrigue sono concimate con 6 q.li di perfosfato ad ettaro; con l'irri
gazione e cessata la convenzione di coltivare parte dell'erba medica per seme. 

Molto importanti erano e 10 sono tuttora, gli erbai autunno-vernini pre
valentemente costituiti -da rape e fave; 0 orzo, fave ed avena; 0 mais crn
quantino e fagioli, ece. Si concimano con perfosfati e azotati come il mais. 

L'indirizzo zootecnico si basa sulla produzione <Ii latte e carne, e non e 
sto.to modificato in seguito all'irrigazione. Le vacche da latte, di ;razza bruno
aIpllla, allevano i nati solo fino all' eta di 15-20 giorni, dopodiche sana utiliz
zate per il latte; la rimonta si effettua con acquisti al mercato. F~istono 
poi Ie vacche di razza chianino-maremmanH, i cui viteUi sono vendutr a circa 
1 an no (Ii eta, meno aIcllne vitelle Iasciate per la rimonta. In definitiva Ie 
prodllzioni animalic'sQno costituite: a) latte; b) vitelli da macello di due e 
due e lllezzo q.li;- C) Yitelli di latte di iO-,80 Kg.; d) VHcc11e di scarto. 

Prima dell'irrigazione occorrenl una notevole spesa 'per il completa-_ 
mento delle risorse foraggere; Si puo infatti notare come il fieno nonnale ne
cessario al ueiStiame -esistente fosse di 2409 q.li; 1188 erano ottenuti dal tri
foglio e dalla medica, i92 dagIi erooi, 180 dai residui vari, tutoli e paglia. 
Vi era una deticienza lli 230 q.li eir~a colmata con acquisti di fieno, farinette, 
mangimi eoncentrati,ecc. 

Dopo l'irrigazione non solo il fieno prodotto risulta suffi<'iente (malgrado 
il Ilotevole Humento di eapi di bestiame), mH se ne puo vendere una non pic
cola parte. Aumentano per contro (in relazione all'aumento di numero llei 
capi di hestiame) Ie spese per aequisti di mangimi concentrati, furinettt', ece., 
che formano un inllispensabile elemento della razione alimentare dt'llt' "aeche 
Iattifel'e. 

I.:t produzione del rinQ e illlportante e anehe qualitath-amente buona. 
W indlluhio, e segnaliamo questo fatto agli studiosi di questi argolllenti, che 
in questa zona l'il'rignzione (un poco di acquasi somministra anehe al vi
gneto) 11a migliol'ato Ieggerlllente la qualita del vino prodotto: il tenore 
aleoolko o..."Cilla tra i 10 ed i 12 gl'adi, mentre prima Sllpel'aVa raralllente 
i 10°, e si'notava, nelle a,nnnte siccitose, una ineompleta maturazione (1). 

Economieamente questo si l'isolve COIl un vantaggio di 5-10 lire a.l q.le 
ehe si aggiullge a quello della maggiore pl'oduzione quantita~iva. 

11) Tale fenomeno e statu del resto riscoutruto e commentuto anche dul ~en. l\IARE
SCAI.CHI per i Yigneti deU'alto Adige. E' peru indubbio che un e('cesso di umidita pro
du('e gruduzionl 'lI<'Oolkhe bnsse: tutto eii> nOll nppure dilficile II spiegnre con Ie teorie 
flsioiogkhe delle proporzloni ottime, ece. 
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Le quantit;), di concimi artificiaU impiegate per ettaro di superficie com
pJessiva risultano: 

azienda irrigua 
azienda asciutta 

fosfatici 
(<(.Ii ad ha.) 

5,40 
3,45 

azataU 
.(q.1i ad ha.) 

1,08 
1,08 

II prodotto lordo veru/·i1)ile, in quantit;)' e vaIore (1) risulta: 

PRODQTTI 

1 

__ ~A_Z_i_e_D_d_a-.,-i_r_r_i o_a_u_a ___ 1 A z i e D d a as c i u tt a 

quanticl.. complesSj~a I valore ad ettaro quantilll complessiva I valort> ad ettaro 

Vina 1. 

ftolais I. 

FagioJi. 

'Serne mE'dica 3 

Serne trHoglio 8 • 

fabacco '. . 

Pollame e varie 

Latte 6. 

Vitelli. 

Hestiame searlo 

Fieno .. 

Totale 

Parte padronale 

Parte coionica 

499,84 

497 -

21,30 

150,22 

541 -

130 -

39 -

1 A L. 90 azienda asciutta; a L. 95 ~ienda irrigua . 

666. 

629 

16 

1.115 

46 

361 

520 

130 

193 

3.678 

2.012 

1 664 

467,80 624 

3%- 4U 

30- 22' 

34 - 54 

4,75 19 

18,80 ij8 

9'2,80 684 

46 

335 - 223 

41 - 163 

18 -=- 60 

11.397 

1.302 

1.095 

.J Parte vendibile: l'azif'nda irrigua. ebe ha maggior produzione, ne reimpiega maJrgior quaoBtA-. 
8 L. 300 al q.le )a medica. L. 350 il trifoglio. Prezzi piu bassi di quelU del Grinovero, in considerazione della 

di.v.",a gualitA . 
• Neil'a.ienda asciutta si hanno 22-26 q.li valutali a L. 240; 48,50 valutali '. L. 580; 22,04 valutali a L. 810. 

II preuo ponderato risuita di L. 553 al quintale. 
6 Valutato a L. 50 iI quintale. 

In percentuale, per i principali gruppi dL prodottl, si ha: 

grano . 
vino 
tabacco 
prodotti animali 
flltri prodott.! 

azienda irrigua 

% 
20 
18 
33 
24 

5 

azienda asciutta 

% 
26 
17 
28 
21 
8 

(1) Le produzioni quantitative SOIlO calcolate in base a medie settennali; il periodo 
irriguo va dal 1928 al 1934. 
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Il tlltbaA'!CO e il prodotto che subisce il maggior incremento in valore, 
segliono ad esso i prodotti Iltnimali. E' interessante norore la scomparsa di 
molte produzioni minori, semi diforaggere soprattutto. La produzione del 
1a tte rimane invece invariatll/. 

Si noti, a proposito della distribuzione del prodotto tra proprietario e 
COIOllO, clle quest'ultimo percepisce solo il 36 % d,ella produzione del tahacco. 

Passiamo adesso all'esame delle spese di reintegrazione. 

concimi . 
mangimi e stalla . 
spese poderali vade . 
riparazioni' e manutenzioni 
ammortamenti. . . . . 
noleggi . . . . . .. .1 
manutenzione capitale fondiario . 
magazzini 
esslccazione tabacco . 

totale 
parte padronale 

parte colonica 

azienda i rrigua 
(\ire) 

199 
2;)9 
52 
34 
38 
74 
47 
30 

337 

1.070 
778 

·292 

azienda asciutta 
(lire) 

152 
208 
23 
23 
16 
(i4 

25 
22 

208 

741 
514 
227 

La spesa di concimazioni chi;miche e per anticrittogamici e. in sensibile 
allmento. Per i concLmi, cio e da attribuirealla lievemente maggiore quantita. 
che e .stMa sparsa, date Ie maggiori esigenze delle coltnre. irrigue. Per gli 
allticrittogamici si ha invece un netto maggior consumo dovuto alla maggiQr 
recettivita per l'inva.sione peronosporica che hanno Ie viti frequentemente 
bagnat.e nella stagione calda. Aumenta pure notevoimente, la spesa per Ie 
sementi, dato che n:on si produconQ piu direttamente quelli di trifoglio ed 
erba :medica. 

Le spese per ,inangimi sono, in complesso, rimaste Ie stesse, lIIlaigrado il 
maggior numero di capi di bestirume esiistenti. Sono invece aumentate Ie spese 
di stallo.. 

Il prodotto netto aziendale risulta rispettivamente di L. 1656 nell'azienda 
asciutta e di L. 2606 nella irrigua. 

La Sua distribuzione e la seguente: 

reddito lavoro direttivo . 
reddlto lavoro colonico . 
imposte del proprietario· 
reddito netto al proprietario 

reddito capltale scorta. . 
reddito fondiario (lordo spese irr~gazione) 

azienda lrrigua 
(lire) 

50 
1.372 

101 
1.083 

185 
898 

alienda asciutta 
(lir.) 

35 
868 
101 
652 

130 
522 
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Incremento, di reddito fondiario, lordo da spese di irrigazione, L. 376 
adettaro. 

Su lavoro mOJwuale si han no Ie rlpercussioni seguenti: II numero delle 
unita lavorative ehe, nell'azieU:da asciutta era di 0,60 ad,ettaro si eleva ~ 0,82. 
II numero delle ore di lavoro di uomo annue per ettaro passa da 1110 a 1364; 
di donna d.a 302 a 577. Dei redditi di lavoro riferiti a queste unita di'l'emo 
nel capitolo V. 

L'impresa di produzione dell'acqua irrigua. 

L'impianto eonsta essenzialmente delle opere seguenti: a) scavo del pozzo; 
b) impianto di sollev8Jmento ed accessori al pozzo; c) condutture fisse; d) con
dutture mobili. Descl'iviamo Ie opere eseguite ediamo alcuni dati suI loro 
costo, dati ehe vam;1O interpretatl secondo i criteri ,che esporremo. ' 

a) Sf!avo del pozzo etl impianti acce·~8ori. - Dopo vari tentativi e stato 
possibile, anche per Ii\, valida cooperazione :di un 1'abdomante, t1'ova1'e l'acqua 
a p1'ofondita utilizzabile. SuI' costo totale effettivamente sostenuto, gravano 
anche Ie spese dei vari tentativi infruttuosi fatti, e pare ,a noi 10giCo cons ide
rarle, poich!!, evidenternente, ogni nuovo I.ntl'ap1'enditore si troveI'll, sempre 
davanti a questespese. ~Vero e ehe la maggiore 0 miJ;lOre fortuna puo avere 
una notevoie influenza, ;ma erediamo che in questa caso Ia Dea sia statn 
imparziale. . 

. I pozzi scavati I>on.o stati 2: uno pescante a 19 metri d'l profondita, l'altl'o 
a 39. II primo pero i\-; stato abbandonato, soprattutto pel'chehl pompa, in
sieme all'acqua, aSIlirava anche lIIlolta sabbia, che rapidamente !lstrnivl1 Ie 
tllbature. Videa primitiva di sfruttare ambedue Ie falde acqllifel'e, non ha 
percio potuto avere pratica appHcazione. II pozzo e situato nella 'parte pili 
depl'essa dell'azienrla, in situazione pe1'cio non molto favorevole, ma i ten
tativi di' tl'ovare l'acqua altl'ove non hanno avuto successo. Vacqua risule 
libe1'amente fino a'pochi metl'i dul suolo: la pompa pero e in ognicaso neces
saria per aumentare la po1'tata, ehe 1'isulta di circa 20. l./sec. Vi e poi UIl 

lIIlotore elettrico di 5 cv.,destinato ad inviare l'acqlla ad un vasto serbatoio 
_posto ailivello del suolo e profondo, in media, 1 metro. Tale sel'batoio imma
gazzina l'acqua e nella stesso tempo la ventila e ne ~ttenua la temperatura 
piuttosto fredda. Un altro motOl'e .di 30 cv.,con pompa' aspirante pl'ement~, 
e destinato all'invio dell'ecqua in pressione dal serbatoio ai vari tubi. 

Ii -primo anno si era tentato di innesta1'e direttamente il pozzo' su~ distri· 
butori, rna la potenza aspi1'ante l'isuItavtt eccessiva in relazione ana portata 
del pozzo. 

Attualmente invece.i due motori Iavorano indipendenti: il I?iccolo natu
ralmente per un maggior numero di ore. 



- 98-

La tubatul'a tissa sotterranea, della ]unghezza di 2004 metri, distribuisce 
l'acqua a tutta l'azienda. Su Ie varie boechette di essa si innestano i tmbi 
dell'im'Pianto a pioggia tipo Phoenix; gli apparecchi sono 5, Iunghi 200-250 
metri, in sezioni di 6 metri, che si uniscono a maschio e femmina, con gomme 
e zeppe.La parte irrigante 'e costituita <la 2 tubazioni, da 50 a 150 mm. ill 
diametro che si innestano su tubo portante; esse sono Iunghe 50 ill, per parte, 
con 8 ugelli 0 COIl 16 .. Questi apparecchi irriganti vengono spostati suI ter
reno, ed hanno un raggio di azione <li 3 metri per parte. Si hanno due appa
recchi doppi e tre semplici. . 

L'irrigazione si effettua purticolarmentesul tabacco e sui prati artifi
cjali. lndirettamente sono irrigate anche Ie viti. 

Al tabacco si dan no di s()lito due irrigazioni (in luglio ed agosto) <leIla 
durata media di 50 minuti -ciascuna. Gli apparecchi semplici dovrebbero dare 
teoricamente'1 mm. di pioggia a.l minuto, quindi una irrigazione dovrebbe 
corrispondere a 50 mm. di pi()ggia. 

La quantita di acqua somministrata COnisp()]lderebbe quindi teorica
mente a 100Q mc. per ettaro; in pratica si aggira sugli 800. 

Al granotltrcQ se ne <la circa la stessa quantita. Alle foraggere si sommi
nistra una bagnatnra 'PCI' tagli(), cio{> 5-7 irrig:lzioni, per un totale di circa 
2500 mc. ad ettar() effettivi. Agli erbai s.i dann() 1-2 bagnat'ure, pari a circa 
600 mc. ad ettaro. 

n costo delle trasformazioni e cosi risultato: 

.A) - Implantl fondiari. 

a) costruzione cabina. camera, maccbinario L. 7.706 
b) forfait per allacciamento elettrico » 8.000 
c) costruzione tubatura distributrice: 

tubi da 200 mm. metri 476 a L. 35 L. 16.660 
II 175 » D 280 D 28 » 7.840 
» ViO » l) 548 » 20 » 10.960 
» 100 » II 700 II 16 » 11.2QO 

» 46.660 
d) messa in opera II 5.274 

e) scavo del pozzo: 
appalto ditta L. 16.682 
trasporti II 2.361 
mAno d 'opera l) 2.409 
tubi « Mannesman'» II 3.578 
material! varl . II 1.915 

I) 26.945 
f) spese varle, direzlone,. ecc. . II 18.flOO 

tot ale impianti a earattere fondiario . L. 112.585 
totale per ettaro II 1.501 
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B) - Materiale di scorta. 

apparecchio a pioggia e materiali vari, trasporti . 
motopompa ed impianti elettrici . . 

totale materiali di scorta 
totale per ettaro 

total!! generale per ettaro 

L. 71.500 
» 10.000 

L. 81.500 
» 1.086 

L. 2.587 

it costo diese"cizio dell'irrigazione, nella ·sua misura annua media, rio 
sulm ad ettaro: 

·energia eiettrica a L.0,36 il Kwh. 
manutenzioni ed impianti . 
ammortamento, sorveglianza ed' oneri generali. 

totale ad ettaro 
di cui a carico del colono 

» 
» 

L. 
» 

118 
123 
104 

345 
140 

V. - AZIENDA DELLA PIANURA ORTICOLAPISANA. 

L'azienda agraria. - L'azienda da noi studiata e stata resa irrigua otto 
anni or sono. Le precise registrazionicontabili ci hanno :permesso di ricavare 
Ie produzioni quantitative otten ute en i mezzi di produzione impiegati, 8m 
nella fase asciutta che irrigua. 

La superficie complessiva dell'azienda e di ha. 3,25; essa e condotta a 
lIllezzadria: l'abitazione del .mezzadro si tl;ova suI pod ere ed e del tl1tto' sulli
ciente agH ordinari bisognl. I caratteri del suolo sonG del tutto simili a 
quelli deseritti in generale. 

La superfici~ .totale cosl si ripartisce: 

COLT-URE 

'Grano. 
Avena. 
Mais . 
Fag-ioli, varie. 
Prato' artificiale 
Orto •.. 
Fagioli, coneociati a1 mais 
Pai.te. . • • . .'. 
CavolfioriJ dopa grano. .' 

SuperOcj. produtllva 
Superfieie totale 

Ripartizjone assoluta 

. a,jenda j~rjgual a,jenda aselutt. 
ha. . ba. 

0,55 1,40 
0,10 0,10 
0,33 0,50 

0,25 
0,24 0,75 
1,62 

(0,33) 
0,0. 

(0,55) 

2,89 3-
3,25 3,25 

Ripartizione perceotuale 

adenda irrigUa/a.lenda ascjuUa 

% % 

19,0 46,8 
3,5 3,S 

11,4 16,6 
8,3 

8,3 25,0 
56,1 

(11,4) 
1,7 

(19,0) 

lOO,~ 100,0 
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Le superficiche figurano inve.stite a grano, avena, rnais, prato arttficiale, 
patate, sono costituite ua seminativi vitati; esse si sono assai ridotte in Iie
guito all'il'l'igazione': la produzione del vino mostra cio con tutta chiarezza, 
Negli 'orti, in sostituzione dei. filari di viti, si sono estesi i susini, pure colti
vati in filari, rna la pin larga di'ltanza.. 

II capitale tondiario_ -" 'Le' rnodificazi.oni che, per conseguenza della irri-, . 
gazione, e stato necessario apportare al capitale fondiario (irnpianto irriguo 
a parte)hann.o importato una spesa pari a L. 1075 pel' ettaro, sovratutto per 
10 spianamento del terreno. 

I capitali di 8corta_ - II bestiame esistente aU'inizio deU'annata agraria 
cosi risulta (1): 

peso medio ad ettaro 
valore ad' eltaro in lire. 

azienda irrigua 

3,50 
1.138 

azienda asciutta 

3,34 
1.077 

Le vacche SOllO nell'azienda irrigua utilizzate per il latte. I vitelli Dati, 
unitarnente ad altri acquistati, so no immediatumente venduti; una femmina 
ogni due 0 tre a~ni viene la.'lciata per la rimonta. NeU'uzienua asciutta la 
produzione ha 10 stesso indirizzo. . 

II valore delle scorte morte (2) ad ettaro, risulta di L. 1226 neU'azienda 
irrigua e di L. 984 nell'asciutta; il villore totale delle scorte e percio di 
L. 236! e 2061 l'isljettivamente. 

La produzione unital'ia del grano - data la naturale fertilita del tel'
reno - dsulta abba-stanza elevata: 19 q.li ad ettaro. L'avella d:1 una prodn
zione di 13 q.li, rna essa non e ne molto diffusa IH~ molto curata .. 

LI1 produzione del vino, neU'azienda ascintta, risulta piuttosto scal'sa 
, se l'iferita a pianta (0,85 Kg.), si tratta. inn'l'o lli viti ill tibtri, allemte assai 

LJasse. La prodllzione complessiva e assai rilevante, data la notevole densitil 
relativl1 delle viti: circa 700 per ettaro. Come pero sempre Qvviene in simili 
localita in pian-ura, basse ed in parte umi{ie, la qllulitit del "ino prodotto 'e 
mediocre e la gradazioue alcoolica non supera gli 8·!) gradi. :KelI 'aziend;L 
il'l'igut1 la produziolle Iluitaria si elent leggermellte, la tlensitc'. delle viti dimi
nuisce assai, e la produzione totale, e, in tlelinitiva, !!ensibilmente ridotta. 
Nessuna ripercussione si nota sulla qualita del vino. 

(1) .4.ziellda iI'I"igua: uUt' vuC'cile un Iattl', 1 vitello dn Intte; uzieilfia usciuttu: due 
vnecile dn IlItte. 

(2) La 101'(' consistl'nza risulta: 1I.~ie/l(ia irrigllu: 1 barroccio, 2 earTi, 1 earro-bottl', 
1 carretto. 1-finimento, 1 coltrinu, 2 pompe, 1 faIdon£'. 1 sollietto. 1 trineiaforaggi, 1 mo
tore elettrlco 10 q.l! di fieno; a.~iClld(1 asciI/au: 1 barl'oeeio. 2 eurri, 1 finimento, 1 eol
trina, 1 aratro, 1 botte da vino: 1 tino, 1 trineinfornggi, 1 fnleiolll', 1 sollietto, 2 pompe 
dl1 ramnre, 10 q.li di liello. 
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I cavoltiol'i pl'odotti 'sono stati: 

1926 N. 11.623 1931 'N. 17.450 
1927 &.855 1932 ,) 11.803 
1928 » 13.431 1933 11.620 
1929 j) 13.137 1934 » 10.640 
193(l 11.510 

In media quindi 12.230. 11 prezzo realizzato ha varia to ~lotevolmente: du 
L. 0,70 1'uno nel 1926-29) 'e sceso a 0,30 nel 1932" ed a 0,40-0,50 nel 1934. 
Adottiamo, data l'epoca di rifel'imento deinostri calcoli, il ]U'ezzo di L. 0,40: 
sa,ra poi facile calcolare il nuovo ,bilancio nella supposizione di prezzi diversi. 
II ricavato medio totale e di L. 4892. 

Riportiamo nella s~guente tabella la pl'oduzione media ed il I>l'~ZZO me<lio 
l'ealizzato per gli altri principali ol'taggi. 

ORTAGGI 

Cipolle da piantagione- . 

Cipolle novelle seoza capo 

crpolle mature . 

Insalat-a verde: . 

CavoU cappllcci. 

Carnian . 

Finocchl • 

Splnaei • 

Fagiolini. 

Piselli. 

Radici. 

Fagioli d. orto . 

Peperoni . 

Sed.ni. • 

Pomodorj. 

Asp.ragi • 

In tot ale ,L. 6.734 . 

• 

I Unitll di mi.ur. 

muzo di 1000 

100 

q.le 

cE'IlUna ia.. 

q.le 

mazzi 

q,le 

centinaia 

q.le 

chilogr. 

Quantit~ 

72 

43 

39 

143 

780 

22 

21 

12 

5 

4,5 

3,5' 

71 

. 3 

S' 

11,30 

339 

l.I're~o uni\~rio I N'. Ie 
(lire) , 

L- 6 'vendifa locale 

6 

il,50 esportazione 

5,70 

» 15 vendila. a Milano 

. .. 10 

.. 25 

.. 27 

u 20 

u 12 

u 33 . 60 

u 20 

» 25 

1.20 

La produzione media delle susine, vendute sulla base di L. 115 al q.Ie 
risulta di q.li 14,85. 11 ricavato totale e quindi di L. 1.707 . 

. Nell'azienda asciutta Ie produzioni quantitative vendilJili cos1 risu"Itano: 
grano q.li 2:5; avena 1,20; mllis 12; fagi9li in campo 2,50; vino 31,45; sllsine 
quintali 16,50. 
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I mezzi d~ produzione. '- I.e quantit:l dei principaJi mezzi di produzione 
impiegati cosi risultano: 

concimi fosfatici 
concimi azotatl 
saUno potassico 
conc. organici ,(cessino). 

azienda irrigua 
(q.ll ad etlaro) 

4,35 
2,22 
0,62 

Vi.a 30 -

azienda asciutta 
(q.li ad etlaro) 

5,07 
2,06 
0,31 

Si nota innanzLtutto una diminuzione dell'impiego dei concimi fosfatici, 
dovuta sostanzialmente alla diminuzione della sup~rficie a grano. Aumentano 
invece forte mente gli azotati organici, interamente dati all'orto, nella misura 
quindi di 60 mc. all'ettaro (il costo e di L. 9 al mc. compreso trasporto). 

I.e produzioni vendibili, riferite ad ettaro, risultano percio (dati i prezzi 
dell'epoca 1927-30): 

azienda irrigua 8zif.>nda asciutta 
(lire) (lire) 

grano 301 770 
fagloli in campo 52 92 
mals .. 93 203 
patate 13 
avena (a L. 70) 26 24 
vino (a L. 55) . 379 - 532 
carne di vitello 112 112 
latte (a L. 55) _ • 727 728 
ortaggi vari 2.072 
ca volfiori da esportazione 1.505 
frutta 524 583 
varie, pollame . 136 225 

totale 5.940 3.269 
parte del proprietario 2.950 1.622 

parte colonica 2.990 1. 647 

In percentuale, per i gruppi principali, si ha:. 
azienda irrigua azienda asciutta 

% % 
grano 6 24 
ortaggi 60 3 
frutta . 9 18 
prodotti animal! 14 26 
vi no 6 15 
varie 5 14 

Le variazioni determinate dall'irrigazione nelle produzioni, appaiono 
qllindi in piena evidenzn, ad essendosi qUi avuta una trasformazione real
mente profonda, con irrigazione sistematica, tutto l'ordinamento produttivo 

. e stato sconvolto. 
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Il grano pel'de quasi del tutto la sua importanza, e va anche al disotto ' 
dei limiti segnati per il consumo della famiglia colonica; il contadIno a.equista 
ora, di regola,. la, parte padr~nale. Le produzioni orticole segnano, natural. 
mente, il pin forte incremento. La produzione della frutta, in valore assol~to, 
poco varia, solo in percentuale perde .di importanza. ' 

Le spese di r.eintegradone. risultano (lire per ettaro) : 

mnngimi e lettimi 
concimi organici 
concimi chimici 
anticrittogamici 
stallO: . 
lloleggi 
mailutenziolli, ammortamenti , 
sement! . 
assicuraziolli 
magazzilli, ~rasi)orti 
ammillistrazione 
varie,. . 

in totale 
quota coloJ),ica 

azienda irrigua 
(lire) 

365 
270 
296 

26 
'65 
'i9 

214 
127 

24 
131 

21 
57 

1.675 
687 

azienda asciutta 
(lire) , 

230 

278 
35 
57 

111 
!!08 
16 
19 
19 
14 
16 

1.003 
414 

II prodottonettorisulta percio di L. 4.265 uell'azienda irrigua, e di 
L. 2.266 nell'asciutta. 

I.e spese (anche escIfldendo Ie spese di irrigazione) mostmno un sensi· 
bile aumento; gran parte di esso e dovuto ane concimazioni: in modo parti
colare a queUe .organiche. PUJ.'e un fortissimo incremento si nota nelle spese 
per mangimi: Ie risorse foraggel'e deU'azienda occorre ora che siano coon
pletat~ con acquisti di mangimi concentrati. 

Un forte aumento si nota allehe nella voce sementi: si tratta per la 
quasi totalita dei costosi sementi da octo. 

La distribuzione del reddito globale (prodotto net~o) e la seguente: 

reddito luvoro direttivo . 
reddito lavoro manuale . 
Interesse capitale eserclzib • 
imposte e tasse . 

reddito fondiario lordo da spese di 
Jrrigazione . 

incremento . _ 

alienda irrigua 
(lire) 

152 
2.303 

141 
190 

1.479 
877 

azienda asciutta 
(lire) 

117 
1.233 

124 
190 

602 
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II lat'oro manuale. - La faIiliglia colonica'esistente nel pod ere asciutto 
non era sufficiente alIa lavorazione del terreno reso irriguo. Fu perci(~neces
sario sostituirla con l'attuale famiglia, la cuj forza lavorativa e perfet-
me~te equilibrata con Ie es~genze del podere. . 

unitll. lavorative . . 
ore di lavoro dl Uomo 
ore di lavoro di. donna 

azienda irrlgua 
(per ha.) 

1,!<2 
3.420 
1.322 

azifnda asciuttB 
(per ha.) 

1,2;) 
1.900 

650 

E' notevole l'anmento delle ore oi lavo,-:o fornito daile donne, che lavo
rano molto nell'orto. L'abbondanza di lavori leggeri facilita infatti l'im
piego delle minori forze lavorative familiari. 

La distribuzione del lavoro durante l'anno irisultamplto u~iforme; 
riportiamo nel segnente prospetto Ie ore di lavoro mensilmente eJiettuate 
in base ai rilievi eseguiti dall'Osservatorio di economia agraria per Ia To
scan a su un podere orticolo di ha. 5.15 limitrofo a qu~llo da noi studiato 
e ad esso simile, salvo la minorest,perficie ol'tiva che rid nee . l'impiego di 
mano d'opera femminile. 

gennaio 
febbraio 
marzo . 
aprile . 
maggio 
giugno 
luglio . 
ngosto 
settembre 
ottobrc 
novembre 
dicemlire 

ore lavorative 
(uoma) 

\.076 
989 

1.004 
1.518 
1.68:) 
1,.6Jl6 
1..706 
1.499 
I. 267 
1.262 

811 
S3r. 

per. ettaro 2 .. 960 

L'impresa eli produzione dell'acqua irrigup.. 

ore lavorative 
(donna) 

1.227 
1.270 
1.405 
1.2&2 
1.391 
1.699 
1.704 
1. 225 
1.397 
1.520 
1.120 
1.080 

597 (ll 

Come abbiamo 'gia. accennato, l'aziendfi iu resa irrigua nel 1924-25. Vini
zio dell'irrigazione sistematica e pero del 1926. 

II prinio lavo~o eseguito e sta1'o 10 scavo del pozzo: l'acqua fu trovata 
esatta~ente a 52 metri di profondita, e risali, per naturolepressione, fino 
a 2 metri sotto il Uvello del 8nolo. Fu percio necessario installare una pompa 

(1) DaUe ore dl douna SOllO escluse queUe l)er i lavori" familiarl. 
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per il solievamento, dotata di uil. motore elettrieo di 1,25 lIP, ehe solleva 
l'aequa in un apposito serbatoio sopraelevato di un metrosul,sllolo. Si do
vette 'in,oltre provvedere ad tlna canalizzazione con t~bi di eemento a masebio 
e femmina, ehe parten do dal -I>erbatoio sopraelevato, distribuisee l'acqua per 
l'appezzamento ortivu(ha_ 1,62)_ DaIle varie boccbette'di presa, mediainente 
situate alia distanza di 50-60 metri, l'a~qua viene inviata nei vari fossatelli 
apel'ti nel terreno seco~do In linea di massima pendenza. It terreno resta 
il'11gato per intiltrazione Inter;}Ie. It lavoro del eolono si limita alI'apertura 
deUe bocebette ed alia regolazione delle acque: un sempliee colpo di za'ppa e 
suJIieiente per arrestare l'arrivo delle aeque, in un fossatello e per' convogliarle 
nel sueeessivo.La sistemazione superficiale del terreno deve perc) essere eu
rata per efi'ettuare l'irrigazione, ed it costo di tale sistemazione hagravato 
non poco. 

It costo diretto dell~ trasformazione irrigua cosl risulta 
duzione riferito al periodo da, noi considerato): 

(C9sto di ripro-

scavo e muratura del pozzo mI. 54,40 a L. 95. 
pompatura e col,atura acque, opere d'arte al pozzo 
trasporti, spese, varie • , 
costruzione cabina elettrica e serbatolo, sollevamellto 
derivazione linea elettrica, domanda, materiale, ece_ . 
tubl e tubicini in cemento . 
mana d 'opera . 
spese generali e progetto _ 

costo diretto 

L. 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

L. 

5.168 
1-650 
2.350 
1.750 

216 
1.233 

615 
2-:100 

15.282 

L'esecuzionedelle opere irrigue ha fortemente ridotto Ie produzioni del
l'annata 1925: oeeorre quindi anehe calcolare un C08tO indit'etto, della tra
sformazione. Si tenga prel!ente cite Ponere delle diminuite produzioni e stato 
totalmente soppo:r;tato dal proprietario, datu ehe egIi ha dovuto in.llennizzare 
i1 colono dei prodotti perduti. Prendendo Ie mosse, dal bilaneio aziendale 
dell'azienda asciutta riseontriamo, nell'anno 1925; Ie modificaziolli seguenti: 

a) annullamento del prodotto del mais e delI'avena nel primo ap'pez
zamento, perdita della produzione di 41)0 vitLFILCendo Ie debite proporzioni 
vediamo ehe ii prodotto vendibile ,si riduee di L. 536; , 

b) aumento eccezionale delle spese per l'aeqnisto dei mangimi al di 
fllori dell'azienda, in -parte compensato dalla diminuzione di 30ltri titoli di 
spesa. Le spese di l'eintegra~ione risultano in tale anno superiori di L. 340. 

II costo indiretto totale si vaIut30 "percio a L. 876, ed n. costo totale della 
trasformazione a L. 16.158, trascurando it Iieve gioco di'interessi. Ad ettaro 
totale quindi L. 4972. 

Si noti ehe 130 spesa, per Ia sua maggior parte, e dipendente dalla pro
fondita di escavo del pozzo. Eo;wminiamo ora Ie spese di eljlereizio. 
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I Kwh. consumati risultano: 

ME S I 1927 I 1925 1929 I 1930 I· 1931 1932 I 1933 ,I 1934 

Maggio · ....... 1~ 10 19 6 

Giugno · ....... 42 122 37 91 13 &l 64 

Luglio •••• 174 12 116 55 105. 132 68 85 

Agosto •. 193 172 132 118 172 120 181 197 

SeUembre ....... 120 163 232 171 130 121: 145 105 

Ottobre · ' 
...... 121 120 89 60 129 6 17 19 

------------------------
Totale 650 467 705 4U 6'27 407 510 4.7G 

Una certa quantita di acqua e portata nell'orto con la concimazione, 
fatta col tradizionale « cessino », .rna tale quantita e del tutto trascurabile. 

In base ai Kwh. con!!umati abbiamo calcolato la quantita di acqua som
ministrata. Da' una diecina di prove sperimentali direttamente eseguite, e 
risllltata una portata del pozzo in 3,3 l./sec. ed una erogazione di 16,10 mq. 
per ogni Kwh. consumato. 

L'acqua somministrata aIle colture agrarie, escluso l'orto, e stata da 
noi calcolata, anno per anno, nella,misura seguente (ad ettaro complessivo): 

1927 mc. 1350 1931 mc. 1510 
1928 »1120 1932 D 1070 
1929 D 1430' 1933 » 1220 
1930 • 1150 1934 » 1180 

L'acqua somministrata all'orto risulta, anno per anno (ad ettaro di 
superficie complessiva): 

1927 mc.' 5101 1931 mc. 4711 
1S28 » 3513 1932 » 2967 
1929 » 5567 1933 D 3840 
1930 D 3225 1934 » 3542 

I Kwh consu.rnati risultanQ, quindi mediamente 535; ed il loro costo e di 
L. 0,40. L'agricoltore deve inoltre pagare L. 4 mensili (per 12 mesi) per il 
nolo del contatore, e L. 22,15 mensili nel semestre irriguo (.rnaggio-ottobre) 
per quote fisse. II costo totale medio risulta percio di 395 lire, pari a L. 122 
per ha. complessivo, di cui meta a carico del colono. 

A questa spesa occorre aggiungere l'onere annuo per Ie riparazioni, 
amm()rtamenti, sorveglianza. Esso, in media, e risultato di L. 292 ad ha., 
total mente a caric() del proprietario. In definitiva, il costo di esercizio a, 
cariC() del proprietari(), risulta di'L. 353annue, per ettaro complessivo~ 
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Appendice. 

Ricerche del tutto simili alle nostre ,sono state' compiute nella stessa 
zona da PAssEm~I e ua PONTECORVO (1). L'azienda ,da essi studiaL'1 si estende 
poco lontano dalla nostra. Vi e pero qtialche differenza nelkL composizione 
qualitativa del tel'reno e nell'organizzazione idellapl'oduzione. 'Crediamo 
percio utileriassumere brevemente Ie analisi e Ie conclusioni otten ute dai 
detti competenti autol'i, e giullgere cosi ad ulla pill completa illustrazione 
dei risultat~ecollomici dell'irrigazione in questa zona. 

L'azienda studiata Ri eompone di 5,25 ha. complessivi. Gli auwri con· 
siderano solo la parte irrigua (!la. 4;,25), escludendo, un appezzamento di 
lin. 1 a prato stabile. 

La ripartizione della superficie di ha. 4,25, risulta': 

prato di medica 
grano 
mais' 
fagioli 
barbabietola 

-pomodori 
ortaggi 
erbai intercalari 
cavolfiori (intercalari) 

Le produzioni unitarie cosi variano: 

mais . 
fagioli 
barbabietole 

azienda irrigua 
ba. 

1-
1,70 
0,37 
0,05 
0,54 
0,30 
0,29 

(0,43) 
(1,64) 

(q.1i ad otlara) 

21 -
44 -

404 -

II prod otto lordo vendibile risulta cosi composto: 
(Iii .. ) 

dal\e colture irrigabili 
dalle altre colture 
daIla stall a 

totale 

L'incremento risulta di L. 1860 ad ettaro. 

12.757 
6.970 
3.826 

23.553 

azienda asciutta 
ha. 

0,90 
1,70 
0,80 
0,30 
0,22 

0,33 
(1,70) 

(q.1i ad ellaro) 

13,70 
9,60 

155 -

(lire) 

2. 786 
8.896 
3.826 

15.608 

(1) GINO PASSERINI e GUIDO PON1-ECORVO - Limit! (/'i CO/l!'cnlenza CCOllomica, de/l"IITI· 
guzioll.(' COIl acql('(; del 80tt08uolo in 7'08CU/IU. - Atti del VII Congresso Nazionale delle 
Acque, Bari, 1933. (11 lieve errore di somma del prodotto vendibile az. asciuttll ~ nel· 
l'originale). 
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Le spese di reintegrazione dei capitali risultano rispettivamente di· 
~. 5413 nell'azienda'irrigua escludelldo Ie spese di irrigazione e di L. 4285 nel· 
l'asciutta. L'incremento di pi'odotto nettorisulta di J ... 681.7 pari a L. 1604 ad 
ettaro irriguo. Gli autoI:i v,alutano l'incremento di reddito netto dal proprie· 
tario a L., 803 ad ettaro (Iordo da spese eli irrigazione), su questo valore deter· 
aninano la convenienza del vaJore del proprietario, confl'ontandolo con il costo 
dell'irriguzione, che cosi risulta : 

oosto di impiartto.-

scavo del pozzo a m. 51 . 
cablna, motore dl 1,5 HP, attrezzatura 
linea elettrica . 
rete di distribuzione in tubi Iii cemento di 0,10 per .850 metri 

e cioe L. 3314 per ettaro hriguo. 

L. 5.100 
). 2.50'0 
)) 8UU 
)) 5.100 

L. 14.10()' 

Ad un saggio ueJ, 5% e con Ull ammortamento quindecennale, l'onere 
annuo per interessi ed HllliJJlOrtamenti risulta di L. 1350. 

Le spese di manutenziolle sono valutate a L. 140 annul', Ie spese di sol· 
levamento a L. 1150. 11 costo totale deIl'irrigazione risulta di L. 2650 in 
totale, di ("ui L. 575 (meta delle spese di esercizio) a carico del coiono. 11 pro· 
prietario ·ha un gravame di L. 487 ad ha. Gli autori paragonano il costo del· 
l'irrigazione al valore di trasformazione deU'acqua, ottenendo:. 

costo dell'lrrigazione. 
valore di trasformazione . 

L. 481 
» 8U3 

e giudicano della cOllvelliellza ad irrigare, dato il profitto di I~. 314 ad ha. 
Gli increlllenti di prouuzioni e di redditi calcolati dagli autori sono minol'i di 
quelli determinati ua noi. Occorre pero considerare che, nell'azielllia tIn noi 
stu-diata, la trasfol'lllClzione e stata pili .mcll'cata: il podere irrigllo ha oItre 
il 50 % della sllpertieie ad o'rto, mentre il podere irriguo studiato dal Passe· 
rini' e Pontecorvo ne ha una percentuale assai minore, I dlle casi possono 
tntta-via elSsere entrambi ntili pel' yulutare i diversi risuItati in diyer.,e con
dizioni; e preei~cllllE.·nte nel caso {leI maggiore e del aninore sviluppo ortieolo. 

VI. - AZIENDE DELLA PIANT;llA LUCCllESE. 

Le azicnde stu(/iate. - Abbiamo ayuto occasione di studiare tre poMri 
della. hassa. pianura lucchese, II primo di essi, studiato nel cuore della, zona 
&. sinisira del Serchio, e irrignto sistematiCtl.mente da lungo tempo ed e per· 
fettaanente l'appresentativo delle medie condizioni del podere irriguo lucchese. 
11 secondo e situato nella piannra a destra· del Serchio, e l'irrigazione hit qui 
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u.n carattere meno sistematico, il terzo podere e asciutto, e si estende presso 
l'imboccatum della valle di Nie,iole. 

Anche l'ampiezza comparata dei tre poderi eostituisce un interessante 
indice delle 10ro diverse condizioni. II podere completamente irriguo ha am· 
piezza di circa 5 ha. II podere che, pel' intenderei, chiamer'emo semi·irrigl10 
e di ampiezza maggiore, ed e eertamente un poco meno intens~vo. II podere 
asciutto e aneora pili piccolo ed inclirizzato partioolarmente verso la produ: 
zione vinicola. 

Anche'il contratto agrario diverge. Il primo e l'ultimo podere costitui· 
Rcono delle proprieta coltivatrici del tutto autonome, il podere semi.irriguo 
e invece condotto a lIIlezzadria. 

Queste tre aziende mppresentano itre tipi fondalffientali sui cui si basa 
l'agricoltura Iucchese: Ia piccola proprieta colth:atrice nella ·sua fase irrigua 
ed aBciutta, e Ie aziende 'a mezzadria, con scarsa irrigazione, che ancom sus· 
sistono. 

La. base di confronto pili sieura e costituita dall'insieme dei compensi 
del Iavoro manuale, direitiV'o e dei capitali fondiario e di esercizio. Nelle 
due piccole proprieta coitivatrici questo compenso rappresenta il reddito netto 
dell'agl'icoltore; nell'azienda a mezzadria esso rappresent;t invece un com· 
pJesso di l'edditi, che in realta sono specificati. Ma em .necessario compiere 
il cOllfronto fra element~ omogenei. Abbiamo pero calcolato anche i vari red· 
rliti, e siamo anche arrivati a determinare it reddito fondiario nei tre casi, 
procedendo ad alcime attribuzioni di valOl'e. Il risultato e fOI'zatamente ap· 
prossimat<?, lIIla puo eostituire un indice di coI1fronto sufficientemente esatto 

. con tntte Ie aItre aziehde toscane esaminate. 
E8polliamo Ia ripal'tizione delle superfici azielldali (assolnta e percen· 

tuaJe) : 
------

Superficie as!loluta Superficie percentua!e 

c·o L '}." U R E 
irrigua .~ poco :;:igual asciuUa irrigua .1 poco irrigUal asciutta 

ba. ha. ha. % % 

Grano. I 2~ 2,90 1,50 38 39 33 
Prato, arliOciale. 1,10 1,50 0,78 21 20 17 
Prato stabile. .0,40' 1,18 0,23 I 8 16 5 
Mat;; , 1,20 1.25 0,75 23 17 17 
Palate. 0,10 0,15 - 2 2 -
Ortaggi .• 0,20 - - , - -
.Mais ripetuto ; (1-) (0,75) '- (20) (10) -
ErQaio, gr"antureo, avena. (0,30) (1,~O) (0,90) (6 ) (19) (20) 

Semioativo vitato (1,.05) (1-) (3,03) (21) (13) (66) 

Frutti !!pa.rsi. .. (0,50)' (0,80) (0,45) (10) (Ill ( 10) 
Vigoeto' - 0.12 0,94 - 2 20 

SuperOcie produttiva., 5- 7,10 4,20 I 96 96 

1 

92 
Supe_rficie tolale 5,20 7.45 4,50 10Q 100 100 

(1) Si traUa di un medicaiD fnori l'otazione che DOD viene rotto da motto tempo. Per maggiore evideuza abbiamo 
preferito porlo tra i prati stabili. lluantunque a rigore lale non sia in realt~. . 

(9) 250 peschi, 25 peri, 25 meli, 50 susini. La produzione ~ scarsissima. 
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Anche a prima vista si nota Ia profonda differenza che esiste tra I~ 
costituzione,di queste aziende e quella delle altre aziende toscane stlldiate. 

II grano] occupa generalmente una minor quota parte della superficie 
aziendaIe, tuttavia non si,scende molto bassi, dato' che anche qui 'si tende 
a produrre quella quantitii. ehe oceorre per Ia famiglia. !-li ricordi che per i 
piccoli proprietari, che dispongono dell'intero raccolto, (mentre i mezzadri 
ne dispongono Ia meta) illimite di tale quantita e pill basso. Vi e pero, d'altra 
parte, Ia min ore ampiezza del podere; e significativo, in questo caso il con
fronto tra Ie superfici a&!olute coltivate a grano, e bene si vede il diver so com-
portamento dell'azienda a. mezzadria (azienda poco irrigua).· . 

p p-rato a,rtificiale in rotazione (trifoglio ed erba medica con prevalenza 
del primo) oceupa superfici percentuali poco diverse nei tre casi: praticandosi 
quasi sempre la rotazione quadriennale classica esso ten de ad occupe.re circa 
la metl) della supei'ficie a grano. 

E' interessante notare poi l'importunza che qui assume il prato stabile, 
che e rarissimo in tnt to il resto della Toscana, eche si sviluppa solo dove esi
stono parti.colari conuizioni (1). Nella pianura irrigua lucchese, esso, invece, 
occupa normal mente una parte deU'aziencla. Nell'azienda usciutta, comeab
biamo accennato, non si tratta di un vero prato polifitico stabile, che senza 
irrigazione sarebbe assai poco produttivo, ma di un vecchio medicaio fuori 
rotaziOlle. 

II mais rnaggengo costituisce la pill importante coltura da rinnovo sia 
delle aziende irrigue, sia della asciutta; in quest' ultima tuttavia, Ie colture 
da rinnovo hanno importanza sca.rsissima. GIi ortaggi hanno un modesto 
sviluppo solo .nell'azienda irrigua. Un'altra caratteristiea di queste aziende 
e costituita dalI'importanza ehe assumono Ie colture intercalari; tra esse 
e notevole il mais cinqualltino. Le sue possibilita produttive sono in diretto 
ra1'porto con I'irrigazione; esso infatti non si trova nell'o.zienda asciutta. 
Le percentuali occupate dal seminativo vitato e da vigneto, varia no chiara
mente in sensoinverso con l'irrigazione; nell'azienda asciutta, sebbene il vino 
nella pianura !Sia ui qnalita !>'Cadente, il vigneto oceupa 1/5 della superficie 
produttiva. 

Si osservi in line, altra constatazione importante, ehe gli erbai interealari 
sono meno sviluppati llell'aziendu irrigua. Ed invero, per.la produzione fora'g
gem, tale tipo di aziendn ha aItre e migliori risorse, mentre Ie aziende asciutte, 
sernpl'e aIle prese con Ie difiieolta di atteeehinwnto dei pl'ati artificiali. tro
vano negli el'bai una oUOIia lSoluzione alla searsitcl foraggel'a. Anche fuori 
della pianul'l1 Iucche!Se, lSi nota infatti il maggior sviluppo degli erhai 13.. 
dove pill si teme la siceih\. 

(1) Quasi sempre do~e vi e ristll~no di Ilmlditll. come lid es. avviene nei pochi ettllri 
II prati stabile che si iucolltrano prima di Campi Bisenzio. 0 prima di POlltedera. 
\'enelldo da Firenze. 
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Passiamo ora all'esame della consistenza capitalistica. La quantita ed i1 
valore del capita Ii di scorta risultano, nelle tre aziende studiate: 

irrigua semi-irrigua asciutta 

vacche N. 3- 2- 2-
vitelli . 2-;- 3- 1-
sUini· . D 2-
amni II 1- 1-
carne in totale . q.li ad ha. 5.05 3.1S 2.95 

Gli indirizzi produttivi S9no diversi: nell'azienda. irrigua si produce 
latte e carne (vitelli grassi) ; nella asciutta esclusivamente vitelli grassi. 

irrigua semi-irrigua asciutta 
(lire) (lire) (li.e) 

valore scorte vive 1.385 S60 766 
valore scorte morte. 1.226 1.100 970 

totale 2.611 1.960 1.736 

L'intensita capitalistica imostra quindi di essere in diretto rapporto con 
l'irrigazione. 

Le quantita dei principali mezzi di produzione impiegati risulta.no: 
irrigua semi-irrigua asciuUa 

(q.li ad ha.) (q Ii ad ha.) (q.li ad bo.) 

condmi fosfatiCi ... 3,33 2,30 2,25 
concimi azotati 1,45 O,SO 0, SO 
solfato di rame 0,05 0,25 0,35 
panelli 1,15 0,30 0,30 

Le produzioni unitarie risultano: 
irrigua semi-irrigua asciutta 

(q.li ad ha.) (q.U ad ha.) (q.li ad ha.) 

grana 29.50 26,90 16'-
mais mllggengo 45 - 36,80 17,17 
mais clnquantino 33 - 24 -
patate 120 - 70 -
prato artificiale, fieno 110 _ 

S~ ~ 52 -
prato stabile 85 - 70 - 49 -
latte per ha. totale 10,90 6,SO 
carne vitelli 1,55 1,35 1,57 
carne suina . 0,52 
vino ad ettaro 1,40 8,45 13,80 

. olio ad ettaro 0,2S 

L'impiego di concimi artificiali e ma.ggiore nelle aziende irrigue; l'im
piego di anticrittogamici dimiuuisce, essen-do in relazione con la produzione 
vinicola. Si nati che, contl'ul'iamente a quanto avviene in altre aziende, nel
Pazfenda irrigua vi e un pit) forte consumo di mangimi concentrati. Ma cio 
dipenlle, probabilmente, dal diveI·so indirizzo della produzio~e (maggior latte). 
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LIL produzione unita.ria. del grano .a.umenta con l'irrigazione, si tratta, 
al solito, di effetti indiretti, dovuti alIa maggior quantita di letame ed aile 
migliori rotazioni. Tutte Ie aItre colture el'uacee mostl'ano, in generale, no
tl'voli aumeuti; particolarm~nte 1!ensibile quello delle foraggere. 

Le produzioni di carne sop.o, nelle tre aziende, quasi identiche: nelle 
aziende irriglle si nota invece, a ·differenza delle aseiutte, una notevole pro
duzione lattifera. 

Un .andnmento nettamente diverso mostrano invece Ie prouuzioni legnose. 
II vino dit, nell'azienda asciutta, una produzione pili ch~ decupla che nella 
irrigua; l'olio si raccoglie solo nell'azieuda asciutta. Ma Ie differenze tra i 
vari prindpali gruppi di PI'Od\IZioni, si l'ileVllnO meglio daIla composizione del 
prod otto lordo vendi bile : 

II prodotto lordo vendibile risuIta l'ispettivamente: 
irrlgua ~emi-il'rigua 

(lire ad ha.) (lire ad ba.) 

grano (netto da semel 1. 077 996 
mais maggengo 560 330 
mais cinquantino 285 109 
patate 80 47 
latte (L. 0.45) . 490 306 
carne di vitello 465 405 
carne di suino . 1G6 
vino (1) 56 338 
ortaggi 80 
varie 10 39 
olio (a. L. 600) . 
frutta 14 

totale 3.283 2.570 (2) 

Haggruppando Ie varie produzioni si ha, in percentuale: 
irrigua semi.irrigua 

% % 
grano 33 39 
colture da rinnovo 28 19 
latte 15 12 
prodotti anirnall 19 16 
vi no 2 13 
0110 

varie, . fl'utta, ortaggi 3 1 

asciutta 
(lir. ad ha.) 

500 
154 

470 

828 (1) 

G2 
168 
144 

2.326 

asciuUa 

21 
7 

20 
36 

7 
9 

Dall'esame del fenomeno produttivo appaiono quindi, con una. mag
giore chiarezza di come era finoraconsentito, Ie variazioni clle l'irri~lzione 
determina, nell'agl'icoItura della pianura luc.chl'\';e. Nelle aziende irrigue, l'im-

(1) A L. 40 11 q:le nell I' prime 2 uzi€nde, a L. 60 nella terza. 
(2) 12!l0 lid colono. 
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portanza delle produzioni legnose e quasi nulla, mentre esse sono fondamen
tali nell'aziendQ asciutta_ Malgrado che quest'ultima si estenda quasi com
pletamente in terreno. pianeggiante, circa ii 50 % dellaproduzione lorda ven
dibilee dato dal vino, dall'olio e dalle frtltta, mentre questi prodotti non giun, 
gono, nell'azienda irrigua, a15%_ 

II latte e prodotto esc1usimmente ne-Ue aziende irrigne, ed in maggiore 
quantita. dove l'irrigazione e pill completa_ Le frutta hanno invece una certa 
importanza solo nell'azienda asciutta __ 

Il val ore totale del prodotto lordo vendibile e, in definitiva, massimo 11el
l'aziendQ irl'~gua e minimo nell'asciutta, e Ie differenze sono notevoli. 

Passiamo ora all'analisi delle spese ed aUa determinazione del reddito 
globale. DaIle spese, come gill abbiamo fatto per Ie altre aziende, esclndiamo 
queUe re1ath'e all'irrige.zione (canone irriguo). 

Le spese di reintegrazione risultano: 
irrigl1a semi-irrigua asciutta 

(lire ad ha.) (lire ad ba.) (lire ad ha.) 

manutenzioni 128' 97 119 
sementi 44 16 7 
sta!la 96 31i 29 
con,cimi 172 106 105 
anticrittogamici I 5 56 62 
mangimi 94 00 108 
assicurnzioni 4ti 22 6 
nmmortamenti 81 64 59 
varie 26 II 8 

tofale 692. 496 (1) 503 
reddito globale 2.591 2.074 1.823 

Hisultano chiaramente, e sarebbe super;flno ogni commento, Ie variazioni 
determinate daIPirri~azione neUe'spese. . 

Abbiamo detto che, essen do .d,ne delle aziende stndiate piccole proprieta 
(~oItivatrici, l~eleinento di pin sicura determinazione e costituito dal reddito 
globale netto'da imposte (che costituisce quiridi l'insieme dei compensi del 
IQvor~ manuale e direttivo, e di servigi ·di capitali fondiario e di esercizio). 

Tale redilito risulta: 

gravame globale delle imposte 
reddito globale netto . 

incremento sull'azienda' asciutta 
incremento sull'azienda semi irrigua 

(1) L. 103 a carico del colono. 

8" 

irrigua 
(lire) 

158 
2 .. 433 

742 
488 

semi-irrigua asciutta 
(lire) (lire) 

129 132 
1.945 1.691 

254 
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Abbiam.o tuttavia dett.o che, compiend.o akune attribuzi.oni di val.ore, 
pot~vam() giungere a, calc.olare, in via appr.ossimata, il reddit.o f.ondiari.o. La 
valutazi.one pili delicata e quella .dellav.or.o manuale, poiche non si tratta sol.o, 
dall'una all'altra azienda, di differenze di ordine quantitativ.o (gi.ornate di 
lav.or.o manuale necessari.o) rna anche in ordine qualitativ.o. ~l lav.oro dei due 
picC.oli pr.oprietari e ce~t.o pili redditizi.o di quell.o del mezzadro. 

Quest'osservl1zi.one v'ale in prim.o lu.og.o per l'azienda irrigua dov~ la 
.famiglia pr.oprietaria si distingue tra Ie altre per l'intell8a lab.ori.osita ed 
nnche per l'eccezi.onale r.obustezza dei SU.oi c.omp.onenti che permette una mi
glior resa di lav.or.o. Comunque cl'ediam.o che In valutazi.one seguente sia, in 
via appr.ossimata, la phI giusta (in lire per ettal'.o) : 

irrjgua semi-irrlgua) asciutta 
(lire ad eltaro) (lire ad eltaro) (Ii ... ad ottaro) 

valutazione del reddito del lavoro direttivo 
valutazione del reddito del lavoro manuale 
interesse capitale di esercizio .. 

.reddito fondiario. . . . . . . . . 
incremento sull'azienda asciutta. . 
incremento sull'azienda semi-irrigua 

90 
1.500 

150 

693 

271 
128 

75 
1.187 

118 

565 

-143 

75 
.1.090 

104 

422 

l'r.oviam.o anche una conferma delle deduzi.oni .otten ute nell'entita dei 
~al.ori f.ondiari. Le azienue asciutte, del tip.o di quella studiata, hann.o n.or
malmente, in libera c.ompra-vendita nn pl'ezz.o di 10-12 mila lire a·d ettar.o; 
la semi-irrigua di circa 15 mila; l'irl'igua di 18·20 mila. Anche del resto l'an
damento del reddito imp.ollibile c.onferma Ie cifre determinate. 

II lavoro. - Le uniu), lav.orative ad ettaro l'isultano: 

per l'azienda Irrigua. 
» 
» 

semi-irrigua . 
asciutta . 

0,62 
0,51i 
0,55 

Anche per qnel che rignarda il lovor.o si n.ota un vantaggi.o nell'azienda 
irl'igua, vantaggi.o tuttm'ia non C.osi decisiv.o e sensibile come quell.o dei red
diti. 

Considerazioni sulla convenienza dell'irrigazione. 

La c.onvenienza a·d irrigare e evidentissima .. 8i considel'i infatti ehe it 
pr.oPl'ietario dell'a,zienda irrigua paga un can.one COInplessiv.o di L. 36 ad ha. e 
quel1.o uella semi-irrigua L .. 26. Occorre ricOl'dare die si tratta di vecchi ca
nali, di impianti gia amm.ortizzati da temp.o, C ehe P.osson.o vendere l'acqua 
Q prezzi relativamente bassi. D'altra parte resame dei diversi val.ori f.ondiari 
C.oUfcI·ma Ie n.osh·e'deduzi.oni. 

EventuaIi nuove imprese irrigue avrebber.o pero in .ogni m.od.o cosH piil 
elevati e non eli POC.o. 
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VII. ~ AZIENDE DELLA PIANUHA PONTEDERESE ED EMPOLESE. 

Le aiiende studiate. - L'azienda studiata, nella sua [ase asciutta, costi
tuiva un piccolo posseuimento composto di quattro poderi. a mezzadria, due 
dei quali sono stati resi'irrigui 9 anni fa. 

11 terreno e fortemente argilloso, tenace, e leggermente ondulato; questa 
ultima caratteristica ha consigliato il proprietario di usare l'irrigazione a 
pioggia. 

Le superfiC'i. - Le ripartizioni delle superfici totalisono Ie seguenti : 

Ripartizione pC:l'CeDtuaie I Rip.rtuiOD. assolula 
COLTURE I azieDd. lrrigu. I .• ienda .,ciutla •• i.nda irrlgu. I azienda 'sciull. 

ba. ba. % % 

Grano 4.80 

I 
12,50 I 41 49 

Foraggere . 5,80 9,25 49 38 

Vigneto - 1,5 - 4 

Tabacco 1,10 2,30 10 9 

Colture ripelute (erbai, (agioli, pomodori). (4 -) (9-) {34) (35) 

Superficie tatale produttiva. 
I 

11,70 25,5;; 100 100 

Superficie totale 
I 

13 - 28,50 - -

8i osservj.no Ie lievi ripercussioni arrecate dall'irrigazione sulla snper
ficie a gl'ano ed' il compensatore aumento della supel'ficie a foraggere. II ta
bacco non varia per Ie note ragioni. 

I co.pitali. - Le costruzioni ruraIi sonG sostanzialmente analoghe nelle 
due aziende; l'irl'igazione non ha indotto a sensibili modificazioni. E' invece 
diversa la consistenza dei capitali di scorta: 

scorte morte (ad ha.) L. 
. scorte vive » . 

valore totale L. 
peso vivo del bestiame (ad ettaro) Kg. 

azienda irrigua 

880 
1.708 (1) 

2.588 
447 

azienda asciutta 

820 
1. 29!! (2) 

2.118 
326 

~a differenza nel carico del bestiame eben evidente, sebbene non molto 
forte in confronto ad altri caRi studiati. L'adattamento dei fabbricati ha 
importato una Heve spesa pari a L. 53 per ettaro. 

(1) 6 vllt'che ja Invoro, 4 du latte; 3 vitelli per l'azienda in ('ornplesso. 
(2j 10 vacche da luvoro. 3 da latte, 6 vitelli per l'azienda in ('ornpiesso. 
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Abbiamo tuttavia detto che, compiendo alcune attribllziolli di valore, 
potevamo giullgere a caleolare, in via approssimata, il reddito fondiario. La 
valutazione pili delioota e quella .del lavoro man nale, poiche non si tratta solo, 
dall'una all'altra azienda, di differenze di ordine quantitntivo (giornate di 
lavoro manuale necessal'io). rna nnche in ordille qualitativo. II lavoro dei due 
piccoli proprietari e ce~to pili redditizio di qnello del mezzadro. 

Quest'osservazione v'ale in primo Iuogo per l'aziellda irrigua dove Ia 
.famiglia proprietaria si distingue tra Ie altre per l'intensa laboriosita ed 
nnche per I'eccezionale robustezza, dei suoi compoilenti che permette una mi
glior resa: di Iavoro. Comunque crediamo che Ia valutazione seguente sia, in 
via approssimata, Ia pili giusta (in lire per ettaro): 

irrjgua asciutta 
(lire ad ettaro) 

semi-irrigua) 
(lire ad ettaro) (Ii ... ad ettaro) 

valutazione del reddito del lavoro direttivo 90 
valutazione del reddito del lavoro manu ale 1. 500 
interesse capitale di esercizio.. 150 

.reddito fondiario. . . . . . . . 693 . 
incremento sull'azienda asciutta . . 
incremento sull'aziemla semi-irrigua 

271 
128 

75 
1.187 

118 

565 

-143 

75 
.1.090 

104 

422 

'!'roviamo anche una conferma delle dednzioni ottenute nell'entita dei 
-yalori fondiari. Le aziende asciutte, del tipo di quel1a studiata, hanno uor
malmente, in libera compra-vendita un prezzo di 10-12 mila lire ad ettaro; 
la semi-irrigua di circa 15 mila; l'irrigua di 18-20 mila. Anehe del resto l'an
damento del reddito imponibile conferma Ie cifre determinate. 

II lavoro. - Le unita, lavorative ad ettal'O risultano: 
per l'azlenda Irrigua. 

» 
» 

semi-irrigua . 
asciutta . 

0,62 
0,51> 
0,5:5 

Anche pel' quel che rignarda il 100voro si nota un vantaggio nell'azienda 
irriglla" vantaggio tuttavia non cosi decisivo e sensibile come quello dei red
diti. 

Considerazioni sulla convenienza dell'irrigazione. 

La convenienza ad irrigare e evidentissima. Si consiUel'i infatti ehe il 
propl'ietario dell'a,zienda irl'igua paga un canone eomplessivo di L. 36 ad lIa. e 
quello della semi-il'l'iguHJ L., 26. Occorre rieOl'Clare che si tratta di ,'ecchi ca
nati, di impianti gill, ammortizzati da tempo, e c.he possono vend ere I'm'qua, 
a prezzi relativHJmente bassi. D'altra parte l'esame dei diversi valori fondiari 
conferma Ie nostre deduzioni. 

Eventuali nuove imprese irrigue avrebbero pero in ogni modo co~ti pitl 
elevati e non di poco. 
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VII. ~ AZIENDE DELLA PIANUUA PONTEDERESE ED EMPOLESE. 

Le aziende studiate. - L'azienda studiata, nella sua fase asciutta, costi
tuiva un piccolo possedirmento composto di quattro poderi. a mezzadria, due 
dei quali sono stati resi 'il'rigui 9 anni fa. 

Il tel'reno e fOl'temente al'gilloso, tenace, e leggermente ondulato; questa 
ultima caratteristica rut cODsigliato il rH'oprietal'io di usare l'il'rigazione a 
pioggia. 

Le superji-c·;'. - Le ripal'tizionidelle supertici totali so no Ie seguenti : 

COLTURE 
I Rip.rtizione assolut. 'I RiPa.rlizione pcl'Centuale 

I 
azieoda irrigua I azienda asciuUa azienda irrigua I azienda asciutta 

h h % % . . 
Grano 4.80 

I 
12,50 41 49 

Foraggere . 5,80 9,25 49 38 

Vignelo -

I 
1,5 - 4 

Tabacco 1,10 ~,30 10 9 

CoJture ripetute (erbai, £agioli, pomodori). (4 -) (9-) {34) (35) 

Superficl. totale produtuv •. 11,70 25,S; 100 100 

Superficie totale 13 - 28,50 - -

Si osservino Ie lievi l'i:pel'cussioni ~ll'recate dall'il'rigazione sulla super
ficie a grano ed' il compensatore aumento della superficie a foraggere. Il ta
bacco non varia per Ie note ragioni. 

J capitali. - Le cosfruzioni rurali S0l10 sostanzialmente analoghe nelle 
due aziende; l'irl'igaziol1e non ha indotto a sensibili modificazioni. E' invece 
divel'sa Ia cOl1sistel1za dei caJ!itali di scol'ta: 

scorte morte (ad ba.) L.· 

scorte vive » ' 

valore totale L. 
peso vivo del bestiame (ad ettaro) Kg. 

azienda irrigua 

880 
1.708 (1) 

2.588 
447 

azieDda asciutta 

820 
1.298 (2) 

2.118 
326 

La diffel'enza nel carico del bestiame eben evidente, sebbene non molto 
forte in confronto ad altri casi studiati. L'a.dattamento dei fabbricati ha 

importato una lieve spesa pari a L. 53 pel' ettaro. 

(1) 6 v8l'che :la lnvoro, 4 da latte, 3 vitelli per l'azienda in ('omplpsso. 
(2i 10 vaccbe da lavoro, 3 da latte, Il vitelli per l'uzienda in compiesso. 
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Le produzioni unitarie COSI risultano: 

grano (compresa semente» 
tabncco . 
vino (ad ha. totale) . 
carne ill vitello . . 
latte di vaccn (q.li all'anno) 
fiello di erba medica . 

azienda irrigua 
(q.1i ad ha.) 

14-
22,30 
1,75 
l,4:i 

·2:?,50 
75 -

azienda' asciutta 
(q.li ad ha.) 

14, :!O 
~,40 

(i,10 
1,10 
~O,75 

4~ -

La produzione del grano rimane sostanzialmente la stessa, malgrado che 
1a rotazione segu~ta nell 'aziel1da irrigua, sia, llgronotnicamellte, pili razio· 
nale. MOo e forse Ia particolare natura del terreno che impedisce a questa col
tura di risentire sellsibilmente dei vantaggi indiretti dell'irrigazione. 

La differenza nelle ris1?etth'e produziolli unitarie del tabaeco e invece 
fortissima, e cio' dipellde sostanzialmellte dalla bassa media dell'azienda 
asciutta. E' questo certamente il risultato pili brillapte ottenuto con l'irri
gazione; Ie altredifferenze im'ece non sonG molto forti. 

8i noti anche la lieve dlIfel'el1za nellapr(}duziol1e del latte, che e, sellza 
alcun dubbio, da, aitribuire esclusivamellte alla maggior disponibilita di fo
raggi nell'aziel1da irrigua, ed allehe, fOl'~e, ad una cel'ta differeuza quali
tative.. 

I mezzi di l)/'odlldone impie,qati. - Abbiumo rilemte Ie quantitu di con
cimi chimici sparse, 'che cosl rhmltano, ill (luintuli pel' pttaro complessivo: 

conclml fosfatici 
concimi azotati 

alienda irrigua 
(q.1i ad h •. ) 

c, 5,20 

1-· 

Iipt'odotto lordo 1'entJ.ibile ad etta1'o, ('oSI risulta: 

grano 
tabacco 
vi no (a L. 60) 
carne di vitello 
lutte (a L. 4;; il q.le) 
varie, ortllggi, pOUlodoi'i. 

total .. 
parte colonica 

(lire ad h3.) 

480 
943 
105 
436 
312 
143 

2.419 
1.230 

azienda asciutta 
(q.1i ad 110.) 

4,50 
0,90 

(lire ad bo.) 

623 
339 

.366 
330 

98 
48 

1.804 
91;; 

Le variazioni ehe si ril;('ontrano sono dunque del tutto simili a quelle 
che si notano in aItre aZil"lHle. Con l'iri'igazil!l1e il ntlore totale del p1'odotto 
lordo vel1dibile aumenta, ed in p1'opol'zione nOll ce1'to esigun. 1'1'a Ie varle 
colture il gTano ed il "ino pertlono itivece te1'l'eno, melltre guudagnano note
,'olmente il tahacco e Ie p1'oduziolli ll11imali. 

La produzioue dpgli ortaggi 'costituisce pure un nOll displ'ezza hile nlll

toggio pel' l'uzienda i1'rigua. 
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Le spese di reintegraziol1e COS! risultuno: 

concimi 
mangimi 
sementi . 
Ilnticrittogamici 
varie. noleggi 
stulla 
trasporti 
ammortamenti 
manutenzione 
assicurazione . 

in totale 
quota colonica 

il "eddito globaZe .risulta di 

azicnda irtigua 
(I~re ad ettaro) 

189 
85 
29 
16 
49 
46 
38 
26 
40 
49 

-----w7 
~20 

1:852 

azienda aSICiuU-a 
llire ad ettaro) 

166 
160 
·28 
52 
24 
27 
29 

. 23 

34 
17 

560 
225 

1.244 

Le spese· varia-no, nel 101'0 totale, pocilissimo dall'una all'aJtra azienrla r 
11eUe sillgole voci si notano peri) aicune differenze importanti. La spes a pel' 
concimazione risu1ta superiore nell~azienda irrigua,in relazione, evidellte
mente aIle maggiori esigenze delle vatie COUIll'e; Per eontro Ia spesa pel' 
lIIlangimi e assai mmore neiI'azienda irriguQ in l'elazione alla magg.iore pro
duzione foraggera. La spesa per anticl'ittogamici l'isulta assai pin sensibile 
nell'azienda asciutta, data l'assai maggiore produzione vinicola e Ie spese 
di stalIa variano naturalmente in relaziolle al numero {Ii capi di bestiame, 
II llotevole maggiore onere per Ie assicurazioni che si 110ta nelI'rizienda il'l'i
gila del'iva quasi escluisvamente daJIa.pii\' forte spesa per l'assicurazione del 
tabacco . 

. Si noti in tine clJe laquot~di spese di reintegrazione a carico del'colono 
e leggermente min ore neU'azienda irrigua" ed e facile comprendere la cansa 
di cio esaminando l'andamento delle spese cui il colona partecipa. Natural
mente, alI'atto pratic~, la sua quota ,di spese di irrigazione annulla l'appa
rente vantaggio. 

II reddito !}lobale cosi si distribllisce: 

reddito .lavoro manuale 
reddito lavoro direttivo 
imposte . 
reddito capitalistico del proprietario 
interesse capitale eserclzio. 
reddit~ fondiario . 

azienda irrlgua 
(lire ad ettaro) 

1. 010 
94 

107 
641 

azienda asciutta 
(lire ad ettarol 

690 
60 

107 
387 

. 127 

260 

L'increment~ di reddito fondiario, a1 lordo di spese dl il'rigazione, risuitn 
quindi di'L. 226 ad ettaro; 

Le injtuenze Sill lavoro manuale. -Nell'azienda irrigua si banno 0,81 
unita lavorative pel' ettaro, nell'asciutta 0,63. 
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L'impresa di produzione dell'acqua irrigua. 

L'impresu di prOd'u2'ione dell'acqua irrigua. - L'irrigazione, nell'azienda 
in esrume, e effettuata con ·acqua soUevata dal sottosuolo a mezzo di pompa 
con iIllotore elettdco: 

Lo scavo del pozzo~ l'imphinto dei tubi acce~soI'i per la conduzione delle 
acque sino alle hocchette di presa (da dove poi vengono distrihuite aIle col
ture con gli apparecchi a pioggia),' hanno importato una spesa di L., 16.766, 
pari a ~J. 1290ad ettaro. Spesa r.he cosl si com pone : 

costruzione di cabina dl trasformazione ed allaC'ciamento 
impianto del maccbinario per il sollevamento 
scavo del pozzo 
canalizzazione . 
messa in opera. 

L. 5.750 
» 2.520 
» 5.200 
» 1.350 
» 1.946 

L'apparcccliio a pioggia e gli altri capita1i di scorta gravano perL. 1370 
ad ettaro. 

La quantita di acqua somministrata e assaiscarsa in confronto ai tipi 
di irrigazione pel' scorrimento. Il pozzo ha una portata di 5,8 l.isec., e, dato 
che Ie pe.rdite per canalizzazione sono insignificanti (i tubi hanno ottima te
lluta, caso piuttosto raro) , si deduce che sono disponibili 0,45 l./sec. per ha. 

L'acqua viene solle\'ata in un serbatoio e poi di.stribuita aIle varie col
ture. AI'tabaceo si somministrano circa '960 me. per ettaro e per stagione; 
l'amministrazione del monopolio non consente irrigazioni dopo la cimatura. 
Al prato si danno drca 1200 mc. e questa .scal'sa quantita sorprende assai 
pili della precedente. In realta Iii irriga solo un taglio dei prati (il secondo 
oil terzo), poiche dopo il terreno argillosissimo cretta profondaml'ute, e I'ir
rigazione, e quasi resa impossibile. 

Le colture intercalari ricevono pure circa 1200 me. per etta,ro e stagione, 
I'd esse risentono i maggiori Ynntaggi dell'irrigazione. 

Il costo di esercizio risulta (lire ad ettaI'o) : 
energla eiettrica . 
ammortamento . 
munutenzione. soh;egliauza . 

In totale L. 304, di cui 120 a carico del colono. 

L. 104 
» 115 
» 85 

# Il metodo di irrigazione e lapiccola qunntita di acqua usata (circa 
970 me. per anno e per ettaro) sono stati imposti dalla argillosissillla natura 
del terreno. Questo" eselllpio e altamente significutivo per mette/e in chiaro 
Ie mfJicolta che si incontl'uno nell'il'l'igazionedi simili terreni. Dato 10 scarso 
impiego di acqua, il costo del metro cllbo - rlmandiamo pel' questa al capi
tolo V - e ele\'atissilllO. 



CAPITOLO QUARTO 

LE IRRIGAZIONI NELLE ZONE COSTIERE 

I. - LE ZONE STUDIATE E L'mRIGAZlONE 

Le pianure costiere che consideriamo sono, da nord a sud: 

a) ·la stretta e lunga striscia .che si estende tm Sal'zana e Livorno; 
b) Ia pianura di Cecina; 0) la pianura del Cornia 0 Campigliese; d) lapia
num di Follonica'; e) la grande pianura grossetana; f) Ia pianura di Orbe
tello; g) Ie zone. interne della faacia costieI'a. 

Data 13> diversita delle caratteristiche economico-agrarie, consideriamo 
lSeparatamente 'Ie va-rie zone. 

LA PIANURA LITORANEA S~TTENTRIONA.LE. 

Questa zona comprende la fascia costiera delle provincie di 'Pisa, Lucca, 
Massa Carrara. La Iunghezza, misurata. alIa costa, e di 70-75 Km.; la pro
fondita, mediI!. di 8-10 Km. ; al livello di Pisa tale pianura si allarga e si con
fonde con quella dell' Arno. 

L'arnhiente e Ie impre8e agrarie. - La vicinanza di elevate formazioni 
montane, che si innalzano bruscamente, quasi a guoo di baluartlo verso l'in
terno, e una delle cause che detel"minano quelle relativamente abbondanti 
precipitazioni acquee, da lloi esaminate nel cap. I. La Iliccita estiva e pero, 
maIgi'ado questo, assai preoccupante, aggravata anche dai venti marini che 
prosciugano rapidamente it terreno. 

Nel semestre aprile-settembre rode circa .. it 40 % della pioggia annua 
(che supera spesso i 1200-1300 mm.), distribuzione non cattiva. Ma essa e 
dovuta essetJ.zialmente alle pioggie primltverili ed autunnali: nel trimestre 
giugno-agosto cade soloil12 % della pioggia annua: e questo it periodo 
di- siccita maggiore. 

La natura del terl'eno varia notevolmente da zona a zona. In alcune 
parti essa !isente della vicinanza del mare ed e pl'ettamente sabbiosa, in altre 
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prevaIl' iI. llledio impasto, sempre pero tendente aUo scioIto, in aItre parti 
infine si trovano terreni torbosi e paludosi come nei dintorni del lago di 
.Ma-ssaduccoli (1). 

La zona, nella sua parte meridionale, e percQrsa da due importanti corsi 
tl'acqua: l' Arno ed il Serchio; di eSlSi abbiamo giu esposto Ie caratteristiche 
nelprimo capitolo. AIl'estremo nOl'd della zontl scorre'I'ultimo tratto del 

,l\1agra, cui pure abbiamo accennato. Sono questi, in sostanza, i fiUllli a pit) 
fungo corso, aventi I;Jacini relativamente ampi. Tutti gli altri non .sono altro. 
ehe modesti fiumiciattoli, a cor~o pnrallelo' e bredss\mo, provenienti dalle 
vicine rapide elevazion~ delle Alpi Apuaue. Notialllo, da nord, il Carrione, 
il Frigldo, il Serravezza, il. Camaiol'e. 

Si tenga,pero presente chI', malgrado' i minuscoli bacini e Ia brevita del 
corlSo, Ia portata <11 questi corsi d't\cqua non e cosl insignifica~te come po
,trebbe credersi. An.aIogi1mente al l\~agra e al 'Serchio, essi provengono da 
zone di ~lta pioYositu, che nell'intero aniIo' si avvicinano e SpeS80 superano 
i 150Q mm .. ' annui, I' che anelle uel8£'<nlP8tre estivo non si abbasse.no troppo (2). 
Inoltre alcuni di questifi'umi sono alimentati da sorgenti perenni. 

Previtlgono, nella zona ~n esame, Ie me(lie e Ie piccole proprieta (Ie medie 
maggiormente diff,use nella Z0l!:l 1itoral1ea lucchese). La piccola proprie!;). 
coltivatrice OCCl1PH circa i1 60 % della superfieie ul,'Turia in provincia eli 
Massa; solo ihvece circa il 30.% nella-provincia di Lucca ·(d riferiamo sempre 
aIle sole strette strisci<:: litoranee). Tutte Ie aziende non coltivate diretta
me~te diti propl'ietal'i sono appoderate e condotte a mezza.dria. 

Questa prevalenza della piccola aziend~l costituiscela piiI spiccata carat
terilStir.a. economico-agraria clle differenzia questa zona dalle nItre pianure 
litoranee a sud di Livorno, dm·e prevalgono invece Ie medie e 'Ie grandi, 
toh'olta :t carat~ere Iatifokldistico, come avviene in provincia di Grosseto. 

1 valori fondiari sono elevatissimi in confronto aIle aItre zone toscanp. 
Nel 1935, un ordinario podere di pianura della zona versiliese, valeva in 
media L. 20.000 ad ettaro se asciutto e L. 25.000 se irriguo. 

Le produzioni agra.rie sono' queUe .ordinarie delle zone tose-ane; ,grano, 
mailS, prati di medica e di tdfoglio, el'bai i'nterculal'i dirape ed avena. Man-

. (1) ROGAl - I tet'reni Utnrallei delle pro;'illde tli PiNa:, LII(,(,(I e .Uassa. ('a/'I'a.ra. 

F I (J M I j 
Prt"Cipituliont opt sem("~tre irl'iguo 

Aprjle I Maggio I G iugno I Luglio I Agosto 1 SeUembre. 

C.slelnuovo Garfagoana (Sercblo). 233 

I 
70 86 

I 
60 91 li>7 

I'olagnana (Sercblo e C.m.lore) 268 118 139 30 128 83 
Carrara (Carrione) 177, 

I 
94 50 12 43 92 

Ponlre'moll Magra) 140 90 97 I 63 '" 136 
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cano, in generale, colture ricche da rinnovo. n mails cinquantino, nelle aziende 
irl'igue, segue normalmente il maggengo, e st ottengono due raCcolti a11'anno. 

La, viticoltura, importantissima nelle vicinezone collinari, e assai dif
fusa ed, important~ anche, in pill;nura. 

L'irrigazione. - La pratica irrigua e re.lati\it1mente antica. Cosimo Ri
dolli par.lava.di essa nel 1865 corne di pratica non recimte (1);' negli schizZi 
orientativi annessi a,lla re~azione per la Toscana dell'Inchiesta agraria Jacini 
tutta la' pianur~ a nord del lago Massaciuccoli appare cIassificata corne zona 
« a piccolacoltura irrigua ». Ma nel testol:autore non accenna cl).e di sfug
gitt), aUo sviluppo' irriguo. 

L'acqua i preval.entemente tratta 'da canaIi· che la derivano dai. vari 
corsi d'acqua. 'Ma,e purElassai diffusa l'irrigazione con acque del sottos·uolo, 
e forse ~ s,tato (}uesto il met~dQ che, in ordine di tempo" ha preceduto. 

Tralasciruno di esaminare, Ie derivaziom dal Magra, tra cui 'primeggia 
il canale Lunense da p~o eseguito: esse interessano soprattutto lapro
vincia cii' 8pezia.Per notizie su lapartepiu 'settentrionale della provincia 
di Massa Carral'a rimundiamo aHe indagini clle 1'Istituto, nazionale di. eco-' 
nom1a agraria sta. est~ndenilo in Liguria; la piana di 8arzana (8pezia) e 
'questa parte del carrareiiie costituiscono in, reaIta una sola pianuru a carat
teristi,che uniformi,e, val meglio· evitare Ie ripetizioni (2). 

Dal 'Can'lone (3) si staccano alcunj canali (Levatello di 3,5 Km., M~l" 
curio di 2,6, 'l'Ul'igliano ili 3,5, Nazzano di3,5, Viettu, 'Corvetta) che irrigano, 
complessivamente, circa 600 ,htl. compl'esealtre derivazioni minori. I terreni 
irrigati. sono prevalentemente argiUosi, 'ma divengono sempre pill sabbiosi 
nelle vicinanze del mare. 

Dal Frigido deriYa il « canaie il'rigatorio di Ma,ssa» costruit.o nel 1842 .. 
La,sua portata e·'di 1,11 mc./sec. ch~ si l'iduce a 0,5 nei periodi pin siccitosi. 
Insieme al « Canale dil\1ontignoso », da esso derivato, irriga 1010 ha.L'irri
gazione viene. pl'aticata con turno di 15, giol'ni; Ie bocchette di erogazione 
hilllno una porta!a di 28 l./see. 

IAl, valutazione della qunntita. di acqua distribuita non e agevole: i ca· 
nali hanno tutti al1che impiego industriale' tsoprattutto sonG utilizzati con)e 
forza motrice dalIe segherie di' mal'mi); Ie per,ciite per assor,himento sonn 
fortissinie. 8i giudica, in ogui modo, che il « canale di Massa» assicl1ri a~-

(1) Lezioni orali di agraria, Vol. 11, pag. 223. 
(:!) Recentemente e statu costituitQ il <?onsorzio di. Aibian~ ~ Ceparana .che, neI

l'estate'deI1937 dovrebbe iniziare il suo funzlOnamento vlvendo dl vIta autonoma rlspetto 
al Consorzio del Canale Lunese, dal quale preleverll. l'acqua. . 

UJ) 'Le 110tizie che sommariamente esponiamo sono In parte rlcavate d~l, citato 
,,'olume del MinisteroLL. 1'1'. (£e irrigazioni ill /talia) , in parte da varle fonb 0 COllO

scellze tlirette. 
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l'agricoltura circa 1. 0,60 ad ettaro in portata continua; Ie derivazioni dal 
Cerrione circa in media 1 litro sec. per ettaro. 

n prezzo dell'acqua, per bocca. intera., si valutava a I,. 2,50 pel' ora, co)'
rispondente ad un costo di L. 0,025 per mc. 

Dal torrimte Camaiore'deriva un gruppo eli oonali omonimi, della lun
ghezZQ complessiva di 8,4 Km. che servono circa 1000 ha., ed il canILle di 
Massarosa, di circa 4 Km." servente 168 ha. Dal Serravezza' deriva il canale 
lli Pietrasanta, di drca 10 Km. di sviluppo. Si hanno, in generale, tnrni 
irrigatori brevi. 

L'irrigazione 'con acqua prelevata dai pozzi e pili. limitata. Nella parte 
sud della pianura, verso Pisa, pare che non esistano f'a.lde freatiche dl qualche 
interesse (1). 

n metodo di irrigazione. seguito varia secondo Ie localita e secondo Ie 
aziende, rna generalmente e molto primitivo. L'acqua, quando e necessario, 
viene sollevata' con norie, manoVl'ate a manu dal contadino, ed· immessa nel 
terreno per intiltrazione. Si irrigano i prati, i1 mais, gli orti. 

Nella zona versiliese si irriga generalmente il solo mais. E' questa la 
soluzione ehe 131 pratica ha dato al noto problema di economia rurale rela
tiv6 all'area su cui estendere l'irrigazione, qualora .l'acqna sia disponihile 
in quantita limitata. 

L'acqua e scarsa e non eonviene somministrorla alle altre culture (nep
pure ai prati); conviene invece destinarla esclusivamente al mais. Si 110ta 
anche ehe, quando gli agricoltori hanno maggiori disponibilita di acqua, pre
feriscono venderla adaltri (che la impiegano per il muis) piuttosto ehe irri
gare i 101'0 prati. 

II commercio dell'acqua e consuetudinario. I pozzi sono in generale so
vrabbondanti per il normale podere (10-20 litri/sec.); e l'aequa non utilizzata 
viene venduta a prezzi variabili da 6 a 9°lire per ora, il ehe, per i valori lIDedi, 
corrLsponde a L. 0,14 it m. eubo. 

In aItre parti della pianura si eseguono irrigazioni anche aIle piante 
fruttifere. Interessante, a questo proposito, e 10 sviluppo dei: p€SCheti irrigui 
avvenuto nelle vieinanze immediate di Viareggio, per mel'ito del Sen. Rolandi
Ricci. I pescheti, oggi molto rigogliosi e produttivi, sono stati impiantati 
sUlla pura sabbia, e l'irrigazione era indispensabile solo unche per otten ere 
il primo nttecehimento. Una grave difficolta da superare fu costituita dalla 
materiale immissione dell'acqua nel pescheto; data Ia natura del terreno 
l'ord'inaria distl'ibuzione a solchetti era quasi impossibile: l'acqua si sarebbe 
rapidamente dispersa prima di arriva,re aIle piante. E' percio stato neces
sa rio 'Cl'eare una canalizzazione impermeabile assai fitta, che portasse l'acqua 

(1) R. UGOLINI - Contribuziolle allo stlldio geologico dt'l sottosuolo della pia,l/.ura 
pi"alla - II pozzo tt'ivellato di 8. Rosa. - Annall UniversiUl Tosl'nna, Pisa. 1908. 
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poco lontano dal piede delle singole piante. Questo i.~pianto costituisce, tee
nicamente, Ull mirabile esempio. 

A Forte dei Marmi esiste un impil:tnto a pioggia per 12 ha. (non sap
pi;1mo se ancora in funzione). A Migliarino Pisano vi e pure un impianto 
per irrig~lzione di frutteti. 

Ne'lla zona di l\Iassa Carrara esistono numerosi consorzi irrigui per la 
derivazione delle acque demanialidal Frigido e dal Carrione. Altri Consorzi 
esistono per Ie acque delle vallate pili interne: ad Aulla, Villafranca in Lu
nigiana, Bagnone, Fillattiera, ecc. 

Anelle nelle medie vallate della provinciadi Massa Carrara si ha qualche 
esempio di irrigazione. Nella pianura di Villafranca, a Bagnone, ad esempio, 
essa e estesa a circa 100 ha.; nelle zone di Aulla, Filattiera, eoo. si han no 
pure esempi di modeste derivazioni. 

I canali Querini, che irJ"igano Villafranca, assicurano ai 100 ha. di cui 
ahbiamo detto, una: quantita di acqua che, ~n portata continua, puo valutarsi 
in 0,70 l./sec. perha. 

LA PIANURA DI CECINA. 

Immediatamente a sud di Livorno si trova innanzi tutto il ricord,ato 
gruppo dei monti Livornesi, poi, dopo Uosignano, si inizia una importante 
pianura litoranea, clle man manu si allarga fino ·a raggiungere una niassima 
profOlidita di circa 16 Km. al Uvello di Oecina. A S. Vincenzo questa pia
nura termina strozzata suI mare da' un gruppo di rocce eruttiveed eocenic.he. 
1"a lungbezza costiera di.questa,zona e di circa 35 Km. 

La pianura si com pone di terreni di 'diversa costituzione; prevaigono, 
pero, sempre gli. elementi sabbiosi e varia sol tanto la 101'0 importanza rela
tiva. A monte della stl'ada nazionale Aurelia si hanno formaziolli del quater
nario antico con ciottoli e sabbie ocracee. II piano di Cecina e costituito in 
prevalenza da sabbie, che, trasportate dal flume omonimo, ed anche dal tor
rente l"ine, hanno nel corso del tempo sfociato-nel mare e sonG state da questo 
sistematioomente ributtate sulla spillggia e regolarmente distribuite. Pur es
sendo essenzialmente S'i1llllie quarzifere, esse hanno una caratteristica colora
zione bruna dovuta ad altri minerali presenti. Nella parte pili interna della. 
pianura di Cecina questi terreni si confondono progressivamente con iter
reni derivati da disfacimento dena panchina (culcare arenaceoquaternario), 
che i~ quelle parti prevale. 

Nella pianura di Cecina prevalgollo Ie grondi aziende oltre i 300 I'ttari 
e sono 'pure diffuse molto Ie piccole. La media azienda ~ invece menu fre
quente, particolarmente nel comune di Castagneto Carducci. La piccola pro
prieta in gran parte coltivatrice, assume un caratteristico aspetto in comune 
di Castagneto Carducci (piccola pl'oprieta non autonoma), essendosi ori~i-
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nata in conseguenza. di una rapi<ln affrantazione di usi civid avvenuta verso 
la meta del secolo scorso (1). 

I poderi sono di solito composti di nn corpo unico e non esiste una vera 
e propria frammentazione: solo in qualche caso si nota che ad alclllli poderi 
e arrnesso un appezzamento di tel'reno pa,ludoso, situ,ato talvolta lontano, da 
cui si trae un importante complemento foraggero. 

I vari poderi costituenti una fattoria sonG talvolta sparsi, partiColal'· 
mente nei commIe di Bibhona, ma ,do, dal punto di vista dello sviluppo irri· 
guo, non e osta,colo di notevole grllviUt. L'ampiezza pooerale e sempre note· 
vole: 15-20 ettari ed oUre. Le condizioni sonG qUilldi in complesso pit) favo· 
revoli all'irrtgazione « oasistiea, )), con piccoli impianti serventi gruppi di 
uno 0 pochi poderi che ad una forma totalitaria, con derivazioni da canali. 

Le costruzioni rllrali possono bene adattarsi ad un eventuale sviluppo 
irriguo: molti prodotti (tieno e paglia) sono conservati aU'aperto e non abbi· 
sogllereubero nuovi magdzzini nell'ipotesi di un nuovo incremento produttivo. 
Solo Ie stalle - nell'ipotesi clle I'irrigaziolle facesse aumentare Ie produzioni 
zootecniche - dovrelJbl:'ro essere .ampliate, 0 si dovrebbe in altro modo pro\'· 
vedere al l'icovero del bestiame, nelle .1ocalita dove nncora sussiste l'allenl
mento semi-brado. 

Le produzioni prineipali di questa zona sono Ie cprealicole: it grano do· 
mina. Anche )Jero Ie produzioni foraggere con annessa produzione zootecnica 
ha~mo molta importanza. 1'ra Ie ('olture da rinnovo troviamo i1 mais e Ia bie· 
t01<1 da zucchero; quest'ultima si e diffusa in questi ultimi tempi, dopo l'aper. 
tura. dello zuccheritieio di Oecina, m;llgrado Ie basse produzioni unitarie 
(compensate in parte dalle buone po]m'izzazioui) ed i danni causati dai paras· 
~iti animali, chein qualche annata hauno radicalmente distrutto la prouu· 
zione. II ('lcollus e il pit) dannoso. 

La coltura dE'1 pOlllodoro in pieno campo, ha avuto periodi displendore 
e di crhd; non pare pero che pOS8t~ giungere a sostituire completamente la 
biE'tola. Un sl:'nsi,i>ile sviluppo anche esso rccente - banno a\'uto gli or· 

(1) E' intl'rel'snntenotare In questa zona dl grandi, anz! di grandissime proprieta, 
1\ ('aratteristico, fellollleno (piii dilfuso e studinto per alcllne zone latifondistiche della 
Italla meridionale) dello svlluppo dl piceole llropriet1t I.articellari ai marginl della 
grande I,rollrletll. Data In irregolare distribuzione del lavoro nelle grandi aziende esten
slve 1'1 ('rea una vera I'imulosi: I piccoli provrietnrl non autonoml lavorano eome avven· 
tl:l!l neil.· gr:llldl IIziemle net pl'riodi dl pllnte lavorative ed impieguno il tempo rimnsto 
Utero lavorolldo il -101'0 terrello. :";i evltono onche ('osi pericolosi pel'iodl dl disoccuva
zione. completa, Abblnmo l'lmpressimi(' che gill Ilrima della crenzlone delle Iliccole pro
prlet1t non 8IltOilOme,_ ('Osi carlltteristiche (iocalmente sonG dette presc/le) l'esistenza 
dpgll usl e!vicl co .. tltllisse !<ostllnzinhnente nna ,sistemnzione simile a qllPl\a nttunle, 
Questi usl cl\'le! esercitavnno allorll ia fllnzlone clil' ora esercitono Ie pI'cselle; sin pure 
In furmll piii Impt'rft'ttll ehe non poteva permettere un rnpldo riguglio agrieolo dl quest! 
tl'rrt'nl dl'Sl'l'itti du1 Huult'rl (<'fl'. TO~'ANr, op. cit.). Crt'dillmo eht' Ulolte deduziolli illl
p(Jl'tl1ntl~,.illle sl potrebbero trarre da rieerehe storiehe non eomlotte esc\nsi\'flmente 
dnllo 'st(Jl'ico pnro, 0 dni glurista, ,mil ~oprnttutto, dnllo stori<'o·peonomista. 

Cfr. T'WA~I e PETlioccHr': Lc tro"fo/'I/Io:::iolli fOlldiol-ie tldla J1a/'('mma to,o('(1//o. -
Romn, LN,F:,A" ]929, pnr, 13. 



taggi, coItivati sia nelle vicinanze dei centri abitati sia anche nelle pift lontane 
aziende, dove ,era possibile irrigare. Caratteristiche Ie ampie oorciofaie, svi
luppate nnche nei terrcni piii sabbiosi, vIcini al mare. I coloni si sono da 
moHo tempo specializzati nella costruzione di speciali frangivento di stipa, 
alti 1,60-2 metri che recingono gli orti e Ie colture irrigue piii delicate, difen: 
den do efficacemente dalle scottature arrecate dai venti marini. In aIcune loca
lita si e poi, in gran parte, sostitu~ta la coltura ortint irrigua nIle altre 
coltnre da. rinnovo, ottenendo buoni risultati anehe dal punto di vista agro
nomieo. In eomples.so in tutta la pianura di Cecina Ie colture orticole si vanno 
diffondendo con molta rapid ita : il problem& piii delicnto da risolyere, oltre 
l'irrigazione, e costituito dalla difesa dei vE'nti marini cui abbiama giit ac
cenllato. 

IA!.· coltivazione della vite e pure assai diffusa; ed i risnltati sono ottimi 
anche dal punto di vista: qualitativo. I vini di alcune parti della pianura di 
Ceciua e del Campigliese Bono assai ricel'cati e' si vendono a prezzi ehe non 
si distaccano molto da quelli dei miglhlri vini <1i coUina_ 8i, sono anehe im
piantatirecentemente piccoli vigneti s,Pecializzati nelle localita meglio l'ipa
rate, 0 a 'l'idosso del cordone litoraneo di pini che costituiscon6 la miglior 
protezione alle colture. 

Altro progresso importante e stato realizzato nel campo della fruttieol
tura: si sono par~icolarmente diffuse Ie nuove varieta di peschi (Elherta, 
l!ay Flower, Hale), che nei terreni sabbiosi hanno trovato un favorevole am
biente, per il 101'0. sviluppo. L'irrigazione e, in taluni casi, praticata anche 

, a queste piante. 
In comples.so si ha l'impressione che dal punto di vista agrario questa 

pianilra cecinese sia in pieno fer-mento ed in piena fase di progresso. 8i dif
fondono, con grande rapidita, colture nuove. e ricche, l'appoderoilllento del 
terl'eno in unita ampie e regolari e quasi completQ, l'opera di arginatura del 
corso superiore del flume ,Cecina - un tempo ben pid pericoloso di ora per 
Ie sue piene improvvise - ha fortemente migliorata, quautunque non mdi
calmente risolta, ia question~ della difesa idraulica. 

I/trrigazio-ne. - Nella vallata del Cecina losviluppo irl'iguo e l'el~ltiva
mente sensibile quantunque sempre l~mitato a casi isolati. Nella zona· lito
mnen Ie trivellazioni eompiute hanno rilevato la presenza :della pal/china 

quaternaria poco sotto il suolo; segue ad essa un potentissimo strato di 
argilla. pliocenica, diparecclrie -diecine di metri di spessore. Sotto questo 
banco si incontra Ja falda acquea, a profondita, "arinbile da 24 a 64 metri 
circa secondo quello che espone l'Vgolini (1), od a· circa 80 secondo quello 
ehe riporta il citato volume sulI'ee Irl'igazioni ill !tulia ». 

(1) R. Uaor.I""I - Le !'Dcce della 'ToSCYl/o, ('cc., op. cit .. pag. 132. 
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Nella 'pianurll! litoNinea Ie derivnzioni dal Cecina sono limitate. Questo 
corso d'acquu ha infatti un ea,rattel'e essenzialmente torrentizio: nella prima 
meta di luglio La. portata deeresee fOl'temente, e, in ma'ssima rnagra arriva 
a 0,05 me. sec. Piccole derivazioni sonG effettuate dalla tenuta « Paduletto » 
a sud di Cecina, ehe utilizza Ie acque del flume per irl'igare cirea 150 ettari 
della tenuta II La Cinquantilla» vicino a Cecina; nella media vallata del 
Cecimt e da ricordare Ia derivuzione·compiuta del Marchese Ginori a Ponte 
GillOl'i, dove si e felicemente combillata la derivazione d'ucqua suI flume con 
il sollevamento dal sottosuol0. Daremo di essa quaIclle cenno trattando delle 
ripercussioni dell'irrigazione suile aziellde. 

Le irrigazioni con acqua derivuta da pozzi sono invece assai piu impor
tanti e diffuse. Pal'tendo da n01'd ricUl'diumo l'impianto a pioggia del Dr. Ua
paccini nelle immediate vicinanze del borgo di Rosignallo Solway; si tratta 
di cil''Ca 100 ettari irrigati. A Vada yi e il notevole impianto dei Signori Rozzi 
che compiollo l'irrigazione a scorrimento (portata del pozzo 60 l./sec.) e l'im
piallto della ten uta Ferri per 15 ha. 

AlIa fattoria I' Impaluncati» si ~ompie l'il'rigazione a scorrimento di 
circa ~O ha; Vacqu<l, cuptatacon pozzo artesiano, e sollevata· con pompa 
azionata da un trattore. I terreni irrigui sono "dtuati nella zona collinare 
immediatamente sopl'astante la pianura e, malgrado 1«- notevole pendenza, 
10 scol'rimento delle acque avviene perfettamente. AlIa fattoria (I La Croce» 
si ha un impianto, liel tutto .simile, per 20 ettari; l'acqua e sollemta con un 
motorino ad olio pesante_ A Rosignano Marittimo vi e un interessante caso 
di irrigazione, nelle aziende Vestrilli. L'acqua e derivata da una sorgentella 
eollinare (il Botro dell'.\.cquabona) che mantiene una discreta portata anclle 
nel periodo estivo, il'l'iganlio il sottostante « piano delI'.Acquabona n. La ces
sazione della. concessione del tuhacco avvenuta nel 1933 Iia perc) fortemente 
rldott<t la convenienza dell·irl'igazione. 

Nella ten uta « Ghinclliu. )) si irl'igano circ~ 30 ettari nmezzo di acqua 
derivata da cinque pozzi (pol'tata 15 litri sec.). 

Un altro caso di una cprta importanza e quello della fattoria «( Dono
ratico ) aU'estremita piu meridionale della pianura del Cecina. Presso ogni 
pode-re di pianura esiste un .piccolo pozzo (essi sonG 37. in tutto), con relativa 
pompa. Si utilizzano acque freatiche soprathtto per irrigare una piccola 
parte del podere telluta a orto (pomodoro, ece.). 

In molte perti della pianura si il'rigano gli orti anehe neUe sabbiosissime 
zone vicino al mare. Si tratta, ill oglli modo, di ristrette superflcL 'l'aluni 
irrigano anclle i pescheti. 
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LA PIANURA DEL CORNIA, 0 CAMPIGLIESE. 

La pianura del Cornia ha terreni in parte simili, in parte diversi di quelli 
sopra visti. Spesso essi sono anehe sottoposti a frequenti danni da ino~
dazioni. 

La precipitfizioni acquee sono minori in eonfronto alIa zona precedente; 
671 mm. annui con minimi in lugliio e agosto di 14 e 21 mm. L'andamento 
delle pioggie nel semestre irriguo risulta'dal capitolo I. 

Anche qui prevalgono Ie grandi e medie aziende, costituenti 0 fattorie 
appodemt~ 0 II Tenute »a conduzione unita. Secondo Ie indagini del TMani, 
circa il 31 % della superficie totale nOll e Ilppoderato; nelle. zone appoderate 
domin'a la mezzadria. . 

Rispetto alla zona precedenu! questa pianura e pin estensivamente colti· 
vata, particolarmente nella sua parte meridionale. L'ordinamento colturale 
e piu decisamente orientato verso Ie colture cerealicole: grano soprattutto. 
Tra Ie colture da rinnovo prevale il mais; Ia barbabietoia da zucenero uon hll· 
complessivamente che un Iimitato sviluppo. 

L'Allevamento del bestiamerispettoalla zona precedente e effettuato con 
metodi primitivi; diminuisce l'importanza deibovini chianino-maremmani 
ed aumenta queUa dei maremmani purL Ilpascolo sussiste ancora in molte 
zone; in altre ancor pin arretrate, si pratica il maggese lavorato. La vite 
hn uno sviluppo limitato ad alcune zone; rari i frutti. Verso il mare prevale 
il seminativo nudo, mentre la parte centrale ha maggiori somiglia.uze con la 
pianura precedente. Sussistono ancora zone fortemente malariche, neUe vici
nanze delle pal ud] . 

L'irriga.~ione. - Le possibilita di irriga.zione sono notevolrissime, supe
l'iori cel'tamente a quelle delkt zona precedente. Le trivellazioni eseguite 
hanno pel'messo di ottenere una ottima eonoscenza della sottostruttu1'a della 
zona e delle disponihiliti1 idriche (1). Sotto 10 strato umife1'o del suolo si 
t1'ova dapp1'ima.!In banco sabbioso di spessore variabile da 30 metri (palude 
di Himigliano) a pochi centimetri (lungo Ia linea ferroviaria Campiglia-Piom
bino). Segue alIa sabbia uno strato di argilla, di spessore variabHe tra i 10 
metr'i ed i 40 m., ed intine si ritrova 10, strato ghiaioso di spessore compreso 
tm 2 e 5 metri. Tale strato contiene un'abboudante falda. acquea <1otata di 
forte pl'essione che Ie con.~ente di risalire spesso oitre il pianodi campagua. 

L'Ugolini, nel suo impo1'tante lfivoro citato, riporta l'elenco delle perfo· 
razio'l1i che sono state eseguite dal 1912 al 1926. 8i tratta, in complesso di 
49 pozzi, di profondita variabile tra i 17 ed i 47 metri. mteniamo inutile ri-

(1) R. DOOLINI - Op. cit., pug. 150 e segg, - G. MEROlAI - Del 80tt08uolo dena pia-
1Iura di Carnpiglia Mat-ittima e di alcuni pozzi a.rtesiani recentemente .,c.avati. - Attt 
della R. Soeietll tOBe. Scienze naturali, Vol, XXXIII, 1920. 
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port arne un dettagliato eleneo. dei Po.zzi seavati nel ,do.Po.guerra, facilmente 
reperibile, oltre ehe nella ricordata pnbblieazione dell'Ugo.lini, anelle nel 
« Manuale di 'Geologia teeniea ») del Cl'J,navari. 

Distribuiti per portare i pozzi risultano: 

da 11 a ,50 litri al m/primo.:S-. 9 da 201 a 300 litrl'al m/primo. N, 5 
)) 51» 100» » , , ,» 9 » 301» 40'0»» 1 
» ] 01 »200» » ,» 11 » 401 » 500»» :l 

Degli altri pozzi non si conosce la portata. Un pozzo, scavatoin Io.calita 
« Del Testa» ha dato UUjI! portata di 1800 litri almin'uto primo, se,sottopostt> 
a Po.mpatu.ra; Solo un~ parte di-qupsti pozzi sono. usati per l'irrigazio.lle, il 
l'esto e per ii prelevamento dell'aequa potahile. -

Anehe in questa zo.na l'irrigazio.~e'e pratioota So.lo so.pra una parte delle 
culture, e in generale beneficano di essa il mais, i prati e Ie barbabieto.le lIa 
zllcehero.: Si irrigano. poi, in tutti i easi, gli o.rtaggi. 

La Val di Cornia ha unehe llo.tevo.li Po.ssibilita di essere irrigata co.n 
. acqua del to.rrellte omo.llimo, a mezzo. dt costruzione di serbato.i illvernali. 
In un o.ttima relazione d~l Passerini (1), tali Po.ssibiliti't so.no. o.ttim~mente 
lumeggiate e no.n sfugge all'autore il valltaggio che si avrebbe n far progre
dire rapidamentequest'o.pera, prima che il regime fondiario. ed idraulico_ 
siano. completa.mente sistemati e stallilizzati sulla base dell'agrico.ltllro 
asciutta. Se una generale trasfo.rmazio.ne do.vesse avvenirepiu tardi, ad 
apPo.deramento eompiuto., no.n sarehlJero. evitahili nuove ~l'~vi spese per l'a-dat
tamellto dei fa'bbricati e dei Po.d~ri, spese ehe, faeendopro.cedere parallela
mente Ie o.pere di miglio.ramento co.n quelle di irrigazione, posso.no. essere 
r\sparmiate. 

Valgo.no, in questo caso, Ie osservazio.ni generaIi ehe ahlJiamo. fatto. rela
tivamente ai rapporti tra l'ambiente to.seano e Ie irrigaziol1i. 

Il progetto del Passerini, per l'irrigazio.ne della Val di Cornia implicava 
la Co.stituzione di un Consorzio df proprietari, per un comprel1sorio di eiN'a 
13.000 ha, Le acque sotterranee si valutavano. capaei di servire a circa ~OOO 
ettari; l'invaso delle portate invernali dei corsi di aequa poteva selTirt' per 
cirea 12.000 ba. La, spesa era, in reaita" molto forte: o.ceorre peri) tenere 
presente ehe si riferiva a diversa epoca, e ehe oggi risulterebbe sensibilmente 
ridotta. Non si deve fare alcun conto sulle portate estive dei eo.rsi d'acqua. 

Le aziende che hanno introdotto l'irrigazione sono, in complesso, 7 od 8 
(Polledraia, l\lerciai, Del Testa, Burci, eec., ece.). 

Anche in questa zona il fermel1to di progre.<>so e notevole e in tutti i 
campi si sonoottenuti risultati brillanti. 

(1) GINO PASSERINI - Pro!Jerlo 8om-m-ario di massima per la bOllifica infeprale della 
Val di ('QI'nia (inedito), 
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* * * 

Qualche altro caso di irrigazione si ritrova neUe vallatelle interne della 
provillcia di Livorno. Si ricordano pure alcuni 'piccoli iJmpianti con preleva. 
mento di acqua dal sottosI1010 nell' Isola d'Elba (Portoferraio). 

Piccole'irrigazioni ortive esi'stono poi per tutto. Un esempio interessante 
per la sua curiosita. abbiamo avuto occasione <1.i osserval'e nell'isola <1i Ca
praia, dove si, coitivano ortaggi, cocomeri, pOJ;l1odori in minuscole tasche di 
terra sparse lungo 130 costa l'occiosa e spesso otten ute con il materiale traspor
tato a spalla -dalla terra e con spargimento abbondante di alghe mat·ine. 
L'acqua e portata a spalla dalla caIn bassa di Capraia, !\ia dai comuni agri
coItori sia dai detenuti della colonia penale agricola. 

* * * 

Gli impianticomplessivainente esistenti nella pianura della provincio, di 
Livorno (Val <1.i Cecina e Val di Cornia), per il prelevamento delle acque dal 
sottosuolo sono circa 250; in massima parte pero si tratta di piccoli impianti 
per gJi orti, diffusissimi nelle immediate vicinanze della citta (presso il borgo 
deU'Ardenza) 0 dietro la zona della nl10va stazione. I veri impianti agricoli 
liiono 38. Secondo dati forniti dall'lspettorato agricolo provinciale, 20 di essi 
irrigherebbero 1278 ha. a scol'rimento, altri 18 servirebbero per 498 ettari 
(irrigazione a pioggia). In complesso s'arebbero qllindi 1800 ettari circa 
irrigati. 

II sollevamento delle acqlle e prevalentemente es~guit.o con motori elet
trici: la potenza installata rislllte~'ebbe d1 262 Kw., la erogazione totale di 
278 mila Kwh. annui (1). 

LA PIANURA DI FOLLO~ICA. 

E' una piccola phlllura costiera situata immediatamente dopo la pianum 
precedente. Un tempo, prima della bonifica iniziata sotto il Governo del Gran
duca Ferdinando di Lorena, il padule di Scarlino occupam buona parte della 
zona: ora si e ristretto all'estl'ema punta' meridionale. Lo· pianul'a, originat:1 
essenzialmente ·dalle alluvioni del flume Pecora, e in gran parte costituita da 
sabbie' quarzose e ciottoli calcarei ed aren<lcei. . 

In questa zona esistono alcnni piccoli impianti irrigui che prelenHlo 
l'arqila dal sottosuolo. Alcuni di questi impianti servono &'>Clusivarnente per 

(1) Esistono 3 sottostazioni di 20 Kw. (1 a Rosignano, 2 a Camplglin); molte stnzloni 
II servizio misto (Collesalvetti, Rosignano, Cnstagnpto Carducci, Campiglia Mnrlttima, 
Piombino) e cabine a servizi di distribuzione a Cecina, Collesalvetti, CsstogllPto Cor

. duel'i, Campiglia Marittima.· 
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gli orti: nella ten uta di Carrareccio si utilizza una portata continua ili 
40 l./sec. di acqua sorgiva pel' irrigare pochi ettari. Presso Follonica, COil 

l'escavo di 5 pozzi si e trovata acqua balStante per irrigare 150 ha., a profon
dita tra 8 e 15 metri. La spesa - secondo il Bellini - si presumeva di L. 1350 
ad ha. nel 1929; oggi sal'epbeprobabilmente inferiore (1). 

LA PIANURA Q-IW8SE1'ANA. 

La, pianura Grossetana,della superficie complessiva di circa 35.000 et
tari, sispinge notevolmente verso l'interno (10 sviluppo costiero e di soli 
17 Km.), lungo il COrso del minor fiume che l'attraversa: il Bruna. L'Ombrone 
invece scorre in pianura 'per un trutto pin corto. Ana costituzione di questa 
pianura ha partecipato pero! soprattutto, quest'ultimo fiume, che, date Ie 
caratteristiche delle 'zone di ol'igine (esso scorre in gran parte nelle argillo
sissime crete senesi, in formazioni plioceniche), tl'asporta molti materiali 
argillifol'mi. 

I tel'reni di questa pianura sono di costituzione diver sa a seconda della 
101'0 origine. Quelli prettamente sabhiosi si estendono dal mare per un Km. e 
mezzo di profondita; -la 101'0 superticie e di circa 3.000 ha. I terreni di allu
vione fiuviale hanno una superficie di circa 23.000 ettari. I terreni di origine 
palustre, occupano una superficie di circa 9000 ettari, in massima parte nelle 
grandi valli di bonitica tra Grosseto e Castiglione della Pescaia (Palude 
Aperto, Pa1ude di Haspolino). La composizione del terreno varia natural
mente da ZOlla a zona; i terreni di alluviolle fluviale - secondo i dati ripor
tati dall'Ugolini .....:... hanno un contenuto di argilla variabile da circa 1'80 % 
a1 36 %; un contenuto di carbonato di caldo da zero a 13-14 %. Nei terreni 
di alluvione recente l'argilla prevale ancom. di pin: ragginnge ad esempio 
1'88 % dell'Alberese e 1'89 % della ten uta Grancia, in golena di Ombrone (2). 

Dei caratteri pluviometrici abbiamo dt;tto nel capitolo I. 
Prevale in modo a8s01uto la grande proprieta, oltre i 500.lm., die secondo 

il 'fofani, occupa circa la meta del territorio; la superficie appoderata e data 
a mezzadria occupa solo il 48, % della superficie totale. In tal caso Ie aziende 
sonG 8uddivise in grandi poderi di superficie compresa tra i 30 ed i 60 ha. e 

''''pingentisi talvolta oltre i 100, 'provvisti di abitazioni e stalIe. 

(1) 11 BELLINI, gill direttore della Cattedra dl agriroltura di Grosseto, ritiene chI' 
l'irriga1.ione possa essere riserbata una importante p!lrte nell'avvenire dell'economia 
ngJ"Rria maremmanu. Cil) nel suo opuscolo Due plmti jOlldamctltali pcr ~a bonifica ddla 
marcmmu,: colollizzuziotlc cd ilTiguziollc. - Grosseto, 1929. Altre considerazioni e notizie 
genera Ii so no esposte da 'rOFANI e PE1'ROCCllI, op_ cit, 

(2) Si noti questa caratteristica del flume Ombrone: in luogo di determinare allu
vloni re{'enti composti d! elementi pit) sciolti e grossolun! dei terreni contermini (come 
comunemente avviene), esso, dato il suo fortissimo contenuto di argilla, determina allu
vion! compatt,e. 
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L'agricoltura deBa zona - essenzialmente a carattere estensivo - si basa 
!iul grana e suI bestiame; tra Ie colture da rinnovo prevale il'mais; assai menu 
importanti Ie bietole ed il pomoaoro. E' ancora diffuso in alcune .zone il 
pascolo ed il 'prato'pascolo; tra Ie foraggere in rotazione prevalgono Ia me· 
dica e Ia Iupine1la. 

La rustica e tardiva razza bovina marentplana e in prevalenza; solo nelle 
aziende piu prossime aIle dtta 0 piu progredite si han no bovini ehianini 0 

vacche da latte svizzere. Poco diffuse Ie viti. 

L'irrigazione. - In sintesi dunque nelle z~ne maremmane mancano col· 
ture specializzate, 0 ricche che possano pagare alti costi di irrigazione. Per 
~ontro iI. 'regime fondiario si presta meglio ehe in aItre zone ad un rapido 
adattamentoall'irrigazione senza dover subire gravi illlutanienti. 

L'lltilizzazione delle acque dell'Ombrone e limitata, anche perche questo 
fiume, ehe non ha disprezzabili pOl·tate, e impiegato per Ie grandi de.rivazioni 
chi! da esso sono eompiute per completare Ia bonifica per colmata del padule 
di Castiglion della Pescaia. 

l'uttavia la tenuta Grancia (che si trova in favOtrevoli condizioni essendo 
in golena del fiume) soIl eva I~ acqua. dell'Ombrone -eon pompa e motore elet· 
trico ed irriga circa 150 ha. a pioggia. 

E' invece quasi nulla, per quanto ci risulta, l'utilizzazione delle faMe 
acqllee sotterranee, ehe pure 'sarebbero ahbondanti ed atte all'irrfgazione. 
Non deve essere estraneo a cio l'alto costo delle liveIlazioni ehe l'agricoltura 
estensiva non puo sopportare (vedi capitolo II). Solo qllalche orto vicino alIa 
citt:1 irriga con qualche pozzo. 

~ pozzi scavati '- per il prevalente scopo di ottenere acqua potabile -
sono numerosi. L'Ugolini ne espone un elenco di 40, cosi distribuiti, a seGonda 
della profondita: 

inferiory a 20 metrl 
da 20» 40 » 

N. 6 
» 10 

da 40 a 60 metrl 
» 60 »80 » 

N. 14 
4 

La portata in l./min. primo) e sempre modesta, corne risulta da questa 
classificazione : 

da 50 a 100 litri (0,8 a 1,6 al lllitlec,) 

» 101» 200 », (I, 6 » 3,2 ) 
oltre 201 » (oltre 3,2 ») 

:-i. 19 
» 19 

1 

i pozzi sono raggruppati 0 nelle immediate vicinallze della citta di Gros· 
seto (profoudita 15-17 m.) ;nelle vicinanze dell'Ombrolle, 3·4 Kin. a sud di 
Grosseto (prOfondita 18-25 m.) ; Iungo la strada di Grosseto-Buriani a 5 Km. 
dopo Ia citta !profondita. 32-37 m.). L'Ugolini riporta notizie relative allo 
scavo del pozzo Cernaia nella zona di bonifica di Ca1ltiglion della Pescaia. 
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Lo stato argilloso con vari aspetti (con residui vegetali, con eonchiglie, argilla 
azzurra, argilla con sabbia, ecc.) si estendeva fino a 40 m; circa, poi si incon 
trarono strati eli argilla sabbioSa e ghiaia contenenti acqua. 

Comunque date Ie modeste portate dei pozzi sinora scavati, essi non pos
sono essere impiegati, che' limitatamente ad alcuni casi, per scopi irrigui, 
data la grande ampiezza ,delle unita colturali (poderi). 

Un interessante impianto di irrigazione si ritrova a Castel di Pietro., 
nella parte settentrionale del Grossetano. 8i irrigano bietole e prati, per una 
efi'ettiva superfici'e di 85 etturL 

LA P1ANURA .01 ORBETELLO. 

Questa ultima pianura costiera presenta. in sostanza, Ie stesse caratteri, 
stiche di quella grossetana. Le unit:!' aziendali sono pero ;maggiori: Ie grandi 
proprieta oltre i 500 ha. occupano il 75 % del territo1'io, la super6cie appo
derata e modestissima (7 % cirea). 

Per quel eheriguarda l'irrigazione si nota uua presa di acqua dal Chia
rone, con irrigazione a pioggia su 100 hu.: non sappiamo se, questo impianto 
sia an cora in funzione. 8i sono fatti aI~che aleuni tentativi di prelevamento 
di acqua dal sottosuoIo: un pozzo arte:-;iano impiuntato a S. Donato ha dimo
strato la possibilita eli irrigazione (1). 

Un Impianto di' irrigazione e in corso di esecuzione nella ten uta della 
Societa Anonima Azieude Agricole Maremmane. 8i costruisce - secondo 
quanto scrive ilGrino\'ero (2) - un grande bacino montano della capacita, 
di 4 milioni di me., a mezzo di sbarramento del torrente Serra tributario 
dell'Osa. La portata continua, 'nel periodo irrigno, si presume di 600 litri !,\ec. 

1';sistono numerosi pozzi per Ia fornitura di aequa potabile (3). 

ZONI~ 1N:TERXE DELLA F A8CL\ COSTIERA. 

Oltre che nella pianura Gl'ossetana precetlentemente deseritta, si riseon· 
trano alcuni easi di il'rigaziolle anche nelle wne collinari 0 montane. Un inte· 
ressante easo di irrigazione a pioggia esiste a Paganieo nell'azienda Monte
verdi; si sonG qui seavati 9 pozzi e si irriga il fOlHlo valle dell'Ombrone a Pian 
Colombaio per 60 ha. La spesa. e risultata di 12;)0 lire pel" ett3.ro: oeeorre 
sempre tenere' presente, per giudieare dell'entita omeno eli essa, che si tl'atta 
sempre di zone ad agricoltllra estensiv~~. Un altro impianto si ha nella tl'nuta 
Perolla, prl'sso Riholla. Lungo it corso supl'riore del torrerlte Garzia si cap· 

\1.) TO~''\NI e Pt:TROCCHI, op. <"it. 
(2) CESAlIE GIUXO\'ERO - La t/'as!orma::;olle !oudial'ia Ilelle fenute tU S. DOl/ato e 

Dogaurlla, - S.I.T. - Torlno-Romn - 1934-XII. 
(a) Notizie !Sui 'l"ari strati che sl riscontrnno nelle perfornzioni sono riportnte, da 

UGOLINI, op. cit. 
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tan!) Ie acque sO,tterranee con galleria filtJ:ante e con' una tubazione sotter
ranoo, ''3i p~rta'~o 'in u~ serbatoio in muratura della capaciti1 di 6000 'me_ 
Si irrigano poi a pioggia circa 150 etta,ri. La spesa e 'risultata di circa 1500 
lire ad ha. (1). ' 

Un'altra derivazione subalvea si ha dal torrente Garzia con prelevamento 
di 10 l.jsee. (2). 

In provincia di GrQsseto reeentemente 11a anc11e avuto pratica attllazione 
un progetto di lago artificiale di alllpia capacita" da, impiegare pel' l'irriga
zione delle sottostanti zone di fondo valle. 

Si e compiuto uno sbarramento del torrente Gualche, affillente di destra 
delllOmbrone" con un'ampia diga in terra, alta m. ;18,50,lunga metri 134 e 
de accoglie circa 500.000 me. di acqmt, utilizzando esclusivamente Ie portate 
invernali e primaverili ,del torrente, dato, cl;e questo, nel periodo estivo,e 
compietalpep.te asc;iutto. II bacino e pro\Tisto di scaricatori a rapido deflusso . 
e da scaricatori di fondo mediante una galleria sill lato sinistr() del lago 
(denominato « Lago Fabio » in onore di un eroico caduto congiunto d'l' pro-, 
prietario). .' 

II terreno irrigu,o e situato ,a circa 400 m. di distanza ,dalla diga e si COli,' 

pone di una ferti,le alluvione dell'Ombroile grossetano. II costo dell'oper~ 
risulta di 900 mila lire circa (al lordo dei, contributi statali) e cioe circa 
L. 6.400 ad 11a. {3). Nbn abbiamo dati sicuri per poter giudicare delrisultato 
economico: avevamo dapprima a,yuto l'idea di studiare ano.liticamente questo 
impianto, idea sorta durante una visita fatta alcuni anni or sono, rna ci pare 
che il tempo trascorso daU'inizio delle irrigazioni sia troppo breve per pot(',r 
e~ettere giudizi, abba stanza fondati. 

Comunque non si puo nascondere una certa perplessitil, di fronte alI.a 
elevatezza del costo,' soprattutto tenendo presente che siamo in zona rnarem
mana.collinare, ad agricoltura semi-estensiva, (~he mauca,no colture ricche, 
che prevale una razza bovina ad assai lento svihippo, cattiva utilizzatrice 
di foraggi. Perplessita pero chee lungi d\l,] significare disapprovazione per 
Popera miI.abile compiuta; opera che fOl'se potl'U, provocare un l'arido pro
gresso agricolo e far coprire Ie spese dai limiti di convenienza. 

'L'irrigazione e anche diffusa in a~cune parti del monte Amiata grosse
'tano; particolarmente presso Castel del Piano e Seggiano. 

Interessauti pal'ticolari su queste irrigazioni possonodeSllmel'si da lIun 
prege\'ole pubblicaziolle di DI RICCO ·(4). 

(1) TOFANI e PETROCCHI,. op. cit. 
P!) MINIs'mRo LL. PP. - Le il'I'il/azion'i -ill Italin,op. cit., pag. 368. . ' 
(3) G. B~r.LINCIONl - I lal/hi arfificiali II"l1a ('eollomia, agmria della Toscana. - Attt 

R; Ace. dei Georgofili: Vol. XXIX, serie V, 1!l:l2-X e Oostruzione di 111/ 1000 a,rtificiale a 
G,·O.Q8eto «L'acqua h, Febbraio, 1932. 

(4) 1)1 Rwco - Inc1lic.yta 8ull'il'r;gll,:iolle nel t'er81111te nOl'd-ol'('.yt ,del Jl. Amiata. -
Pisa, Boll. R; 1st. Sup, ,agl'srio, Vol. 1929. 
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II monte Amiata e costituito da un masso centrale di roccia trachitica 
e permeabilissima, contornato da terreni eocenici praticamente impermea
hili (1). Al limite tra Ie due formazioni sgorgano abbondallti sorgenti acquee. 

ill sorgente Vena di Bugnano, che ol'igina il fosso omonimo, lla portate 
comprese tra i 59 e 2S l./see. secondo i rilievi del Di Ricco. In parte e usata 
per usi industriali. Le sorgenti Albure (od Albore), costituiscono il gruppo 
pili importante, da cui deriva una rete di canaH il'rigatori servente non unifor
memente circa 180 ha., in gran parte a monte della strada Castel del Pia,no
Seggiano. Le portate complessive variano da 96 a 88 l./sec. La sorgente 
lJurbana che ha una portata di Circa 48 l./sec., e la Indovin4 di 5 l./sec., !lono 
parzialmente impiegate per l'irrigazione, ecc. 

, I canaletti irrigui percorrono con forti pendenze i terrelli.: e!lsi ("OlUe 
rileva il Di Ricco sono in pessimo stato di manutenzione e presentano forti>;
sime perdite per infiltrazione, data anche la grande permeabilita. dei terreni 
trachitici. Anclle la ripartizione dell'acqua tra i vari utenti e eseguita in modo 
del tutto primitivo; l'acqua osserva il Di Ricco, e del primo che la prende_ 
Le liti sono frequenti e Ie proteste vivaci, particolarmente dlt coloro ('he 
d~vono attendere il comodo dei primi. Le norme consuet\ldinarie sono molto 
spesso tioasgredite: generalmente i ,contadini devono andare qualche Km. a 
monte del loro podere per immettere acque nel canale adduttore, e, se non 
possono continuamente sorvegliare la preSQ, trovano spesso chi lao devin a 
proprio vantaggio. 

I sistemi di irrigazione sono vari: a scorrimento, per i prati, ad infiltra
zione per Ie sarchiate_ Caratteristica e l'irrigazione ai castnglli: l'acqua, con 
canalett.i adduttori e portata al piede di ciascuna pia-nta, dove il eamlletto 
com pie un breve. cireolo, proseguendo poi per altre piante. Osserva il Di Rieeo 
("lte migliori risultati si otterrebbero lasciando ristagnare un poco l'o("qua 
attorno aIle piante, allargando i eanaletti adduttori ad ane110 cireolare. 
In complesso pero metodi ·pessimi di irrigazione ed enorme spreeo di aequa. 

Le eolture principali irrigue oltre i eastagni sono fa gioli , '.patate, 
pomouori, mais, medica, lupinella; raramente il trifoglio. 

Conclude il Di Ricco ehe «( Ie portate delle singole derivaziolli sono esnbe
ranti rispetto all'effettivo fabbisogno, commisurato aIle aree ed aIle piante di 
castagno nel 1927 .... ehe la tecnica delle irrigazioni e aneora aUo l>tato pri
mitivo; ehe ingellti sonG Ie perdite· di acqua nei ('anali irrigatori a en m'o udin 
101'0 pessima mallutenziolle, mentre 1<1 distribuzione delle acque non e ill 
alcun modo regolamentata n. 

Pare poi che l'irrigazione ai eastagni fnvorisca 10 sviluppo del danlloso 
« mal dell'inchiostro n. 

(3) Per mnggiori notizie sulln et'ODomia 'agricola di questn zona si veda: DUCCIO 
TABET - Le condizioni de/l"eeonolllia. '-1I1'ale nell'a.ppennino tOSC'lilO - Jlolltc Amiata .. -
FlreDze, «R. ·Accademia del Georgofili", 1936-XIV, • 
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II. - RICERCHE AZIENDALI 

VIII. - AZIENDE DELLA PI ANURA VEHSILIESE (I). 

Abbiamo qui studiato due 'podel'i limitl'Ofi, composti di terreIio del tutto 
identico: l'uno irriguo (da oltre cento anni) e l'altro asci~tto. 

II terreno e di medio impasto tendente aUo sciolto: siamo aneora ad una 
certa distanza dalle tipiche formazioni sabbiose che si riscontrano neUe loca
lita piu vicine al mare 0 verso Viareggio_ II sottosuolo gia a '70-80 cm. di 
profondita, e ghiaioso. In complesso si tratta di lin terreno assai permeabile, 
regolarmente suddiviso in campi dl media ampiezza, delimitnti dalle fosse di 
scolo e dai filari a viti. AIle testate dei filari si trovano comunemente delle 
pinnte da frutto (peri e susini in, prevalenza) ben curate e assai produttive. 

I poderi sonG condotti a mezzadria; Ie case coloniche - a due piani e 
con stalla annessa - sono di ampiezza sufficiente ai bisogni della famiglia 
edei poderi. 

Tutte Ie aziende della zona hanno un alto grado di produttivita, come 
pUO vedersi dalla produzione lorda vendi bile. Cio e anche in relazione con 
181 forte densita di popolazione e con il citrattere molto attivo ed intensi'vo 
dell'agricoltura. 

Vacqua irrigua deriva dal Versilia e l'irrigazione si svolge con Ie mo
daliL'\, che abbiamo gia descritte per il complesso della zona: stagione irrigua 
di tre mesi (16 giugno-15 settembre); irriguzione limitata al mais maggengo 
e sessantino lucchese (primaticcio e serotino secondo la locale dizione). 

Le 8uperjici. - La ripartizione delle superfici poderali sono: 

Azienda irri"gua Azienda alllC i u t la. 
COLTURE 

E'tt.ui % ettari % 

Frultelo 0,20 ' 5,4 0,10 2,8 

3fais 0,91) 24,3 0,70 19,40 

Mais sessantino (su grano) (0,70) (19,0) 

Grano. 1,4,0 37,9 1.40 38,9 

Erba mOdic! • ,1,20 32,4 1,4,0 38,9 

Medica ripetuta (8U granD) (0,,0) (19,0) (0,70) (19,4) 

Superftcie tatale 40,05 100 40,00 100 

Superficie sottrall. a cultura 0,35 8 0,40 10 

SuperOcie produttiva 3,70 100 3,60 100 
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I due poderi - come si nota - sono di superficie pressocM uguale e poco 
divergono andle nella ripartizione della superficie produttiva. Nell'azienda 
irrigua e possibile pero otten ere' dopo il grana un secondo prodotto di mais 
sessantino. 

1 capital·i. - Le sole diffel'enze apprezzabili .riguardano i capitali di 
sCOl·ta, i cui valori cosi risultano (per ettaro): 

scorte vive (1) 
scorte morte (2) 

totale 
!'incremento in valore e qu~ndi di . 

aJiend~ irrigua 
(lIre) 

2.217 
804 

3.021 

Le produzioni unitarie - lorde da seme - risultano: 

mais maggengo 
mais sessantino 
grano 
vino (per ettaro produttivo vitato) . 

lzienda irrigua 
(q.ii ad ba.) 

39,20 
24,45 
31,66 
8,45 

321 

azienda asclutta 
(lire) 

2.125 
575 

2.700 

azienda asciulta 
(q.1i ad ba.) 

14,31 

30,50 
8,57 

Date Ie caratteristiche dell'irl'igazione, nelle annate siccitose Ie .produ~ 
zioni unitarie delle colture irrigue mostrano pur esse di risentire i danni 
della scarsita idrka. Occorre infatti pensal'e che Ia quaritita di acqua dispo· 
nibile e scarsa, e che il consumo non e affatto regolato. Nelle ann ate siccitose 
tutti chiedono acqua,; d'altra parte 180 disporiibilita e minore poiche Ie po~. 
tate dei bre\'i tiumi versiliesi sono sensibilissime alla siccita. 

Ad esempio nell'asciuttissimo 1933, Ia pl'oduzione unitaria del mais mag· 
gengo fn di soli 29 q.li ad ettaro, contro una media di quasi 40. 

Le quantita, di concimi artificiali, impiegate per ettaro di superficie com· 
plessiva, l'isultano: 

concimi fosfatici 
conclmi azotati 
conl'imi potasslcl 

azienda irrigua 

5,50 
1,42' 
0,20 

azienda a'ciutta 

5-
1,25 
0,20 

t1) lrriguo: 4 vac<:he, 1 manzo, 2 vitelli = Kg.' 590; asclutto: 4 vacche, 1 manzo, 
1 vitello = Kg. 500. . 

(2) lrriguo: 1 carro, 1 trinciaforaggi, 2 erpici, 1 carro botte, varie, materiale enolo· 
glc-o r 40 q.lI di fieno, 1<1 q.1I dl l'aglia, letame e puzzo nero. Asdutto: 1 curro, 1 ttinda· 
forllggi, 2 erpici, 1 carro bottI', materiale ellologico, 30 q.li di fieno e 10 di pa~lia. 
leta me, pozzo nero. 
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Le produzioni lorde vendibili risultario rispettivamente (medie eongna· 
gliate nette da seme): 

Quantit,..\ totale quantita totalo 
PRODOTT[ (Po. i! pode", Valore ad ba. (per il podere "a) ore ad ha. 

In complesso) in complesso) 
(q.li) (lire) (q.li) (lile) 

lIaio; maJrgeogo. 3,~,65 470 10,02 138 
Mail ses~antino. 16,62 185 
Grano. 42,50 1.049 40,88 1.022 
Vin~ (a L. 70) 29,59 511 30- 525 
Lalte (L. 00) 75,08 1.112 72,92 1.093 
Vitelli. 2.40 178 2,40 180 
Vaccbe searto 1,33 S=!. 1,33 82 
Pere (a L. 70) 3- 52 15- 262 
Suslne (a L. 40) 25 - 247 3- 48 
Varie pollame 62 81 

Total. 3948 3434 

Come si nota anche dal punta oi vIsta dellaproduzione lorda vendi bile 
i due poderi sono molto simili. 'L'irrigazione - ehe seguendo l'uso comune 
di tutta 131 zona e pratieata solo al mais - e»alta particolaJ,'mente qllest'uI
tima produzione, mentre Ie influenze indil'ette sulle aItre sono assai meno. 
marcate, e in eomplesso quasi insensibili. 

A differenza, di aItre zone esaminate non e qui Qllmentata la supel'ficie 
a prato, ne qllindi il bestiame e 13; quantita di letame, L'irrigazione non ha, 
illconelusione, pr~)Vocato quella netta variazione nell'indirizzo produttivo 
elle {1ltrove e dato nota,re. E;scludendo i1 mais Ie altre produzioni sostanzial-

. mente oilanciano, in valore vi sarebbe una differenza infatti di sole lire tre 
ad ~ttaro; differenza' del tutto insigmfieante, 

La ripartizione .del pl'odotto lordo vendibile tra. proprietario e eolo~o, ri· 
sulta: . 

parte del pJ.'oprietario. 
parte eoloniea . 

L. 

La spese di reintegrazi-one sono Ie segllenti:. 

eoneimi . 
moto-aratura (noleggi) . 
antit'rittogamici 
ussi('urazioni 
manutenzioni . 

. ammortamenti 
spese di stalla e mangimi 
spese varie padronali, generali 

quota padronale 
quota coloniea 

reddito globale 

L. 

)) 

» 
D 

azienda irrigua 

1. 955 
1.993 

239 
87 
30 
65 

151 
53 

251 
160 ---

1036 
685 
351 

2.912 

azienda asciutta 

1.699 
1_735 

217 
85 
32 
69 

160 
48 

236 
159 ---

1,006 
670 
336 

2.428 
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II reddito globale 0 prod otto netto cosl si distribuisce: 

azienda irriglla aziE'nda asciutta 

reddito di Invoro colonico . L. 1.642 1. 399 
reddito lavoro direttivo » 120 120 
imposte e tasse globali '. » 225 225 
reddito netto del proprietario " 925 684 

interesse capitale esercizio' » 181 162 
reddito fondiario . J} 744 522 

incremento » 222 

Il lavoro. - Nell'azienda irrigua si riscontrano 1,30 unita lavorative per 
ettaro, nell'asciutta 1,10. Non e stato possibile ricavare dati sicuri sulla di
stribuzione e Bulla quantit:1 complessiva del lavoro. 

* * * 

L'acqua irrigua - come abbiamo visto - del'iva da canali. Ii costo del
l'acqua non e elevato: risulta - corne ovvio - nettamente inferiore a quello 
cOl!- acqua sollevata dal sottosuolo. 

II costo, date Ie ('a,ratteristiche dell'irrigazione, varia. di anno in anno; 
comunque, la media conguagliata da nOi calcolata, importa una spesa media 
di L. 75,30 per ettaro di mais maggengo e di L. 42,85 per ettnro di mais ses
santino. 

Riferendo i dati ad ettaro di' superficie complessiva abbiamo che In 
spesl1 di irrigazione incide per sole L. 20,50 ad ettaro, tutte Ie spese calcolate 
(1/2 ·acariro del colono). 

L'incremento di reddito fondiario, al netto delle spese di irrigazione, si 
riduce percio a L. 212 ad ettaro. 

Si noti che cio concorda con l'andamento dei valorj. fondiari nell" zona, 
quando si tenga presente che, Ia grande pressione della popolazione, e l'acuta 
concorl'el1za nell'acquisto della terra che si fanl10 tra lorn i pic.coli eoltiva
tori, tende ad elevare i valori fondiari in rap porto ai redditi; ad abbassare 
cioe il saggio /o'ndia.1"io. 

I comuni poderi han no - in libera compra-vendita - prezzi variabili da 
L. 16 a 20.000 ad ettaro, i poderi irrigui da 21 a 25.000. Come abbiamo rile
vato e in sostanza Ia maggiore produzil1ne del mais che determina iI dival'io: 
La quantita di acqua impiegata, per ettaro di mais maggengo risulta di 
3750 mc. per stagiol1e; per ettaro di mai~ intercalal'e, di 2150 mc. II costo e 
percio di circa L. 0,02 al mc. 
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IX. - AZIENDE DELLA PIANURA VERSILIESE (II). 

Le aziende sturJiate. -- Abbiamo prescelto due' aziende, irrigua ed asciutta, 
situate in comune diMassarosa,(prov. di Lucca), a poca distanza l'unu dal
l'altra. Esse rispondono assai bene aIle condizioni necessarie pel' eseguire 
il confronto; Si tratta, di due piccoli poderi eondotti a mezzadria ed avellti 
Ie costruzioni suI fondo._ II terrello e di medio impasto, tendente allo sciolto, 
di mediocre fertilita compiessivlll. I poderi, complessivamente, sono simili 
ai 'Precedenti, rna sensibilmente meno produttivi. 

Le sllperfici risultano cosi ripartite: 

COLTURE 

Grano. 

Praio staJJile-. 

Mais mag~cmgo • 

Mals cinquantino 

·'frifoglio . . 

Orto-frult.to . 

Vigneto 

Superficie produttiva 

Superficie totale 

I 
I Ripadizioole .asl:.oluta Ripartizioue percentuale 
i-------~~-----I __ -_---._-------

I, azicnda. irri~l!!l I aZlenda asciulta atienda irl'igua I azienlIa asciutta 
ha. ha. % % 

I,2\) 2.20 

0,50 

O,3M 1-

(1-) 

I- i 1.20 

0,20 
I i 
~_I 

3,28 ~.70 

I 3,<18 5-

I 
11 20 

34 

(28) 

28 2;1 

I 
_----__ 1 _______ _ 

93 

100 

94 

100 . 

II terre no nell'azienda asciutta e completamente vitato, rori tHari bassi. 
Nella irl'igua invece solo meta superficie e vitata ed assai meno tittamente. 

Dall 'esame comparato della ripartizione delle superfici prende gia pieni~ 
evidenza l'infiuenzG esercitata dall'irrigazione. 

La superficie a grano e nettamente minore nell'azienda il'l'igua, sia in 
senso assoluto che relativo. Si noti invece la maggiol'-e superficie occupata 
dalle . foraggere: trifoglio e prato stabile. Un altro importante vantaggio 
dell'il'rigazione e costituito dalle possibilita di coltivazione del mais cillquan
tino in successione al maggengo ° ad altre colture, seguendo 1 'uso caratte
ristico qella bassa pianum lucchese. Senza alcull dubhio, dato l'andamento 
delle precipitazioni atmosfericlie, solo con l'irl'igazione si possono ottene~e 
i due' raccolti nello stesso anno. 

Un ultimo, importante -effetto dell'irrigazione, e costitnito dallo svi
Iuppo orticolo e frutticolo. Nell'azienda asciutta, si ritl'ova inveee il vignpto 
specializzato, ed finche la densita delle viti in filari e notevolmente superiore 
aU'aziellda irrigua. 
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Si osservi infine 131 diversa ampiezza dell'azienda. La composizione delle 
due famiglie coloniche e identica" ed il tenore di vita da esse' condotto non 
varia sensibilmente. La differenza di ampiezza aziendale e qufildi gia un 
indice. della divel'sa produttivita· deU'azienda irrigua in confronto alla 

.11sciutta. Cio 'abbiarno potuto constatare non solo peril caso studiato, rna 
pCI' molte aItre o.ziende della. zona. 

I capitali. - Non si nota nessuna apprezzabile differenza ira i fabbricati 
e Ie stalle delle lIue aziende, 0 per meglio dire l'unica differenza e dovuta 
al fatto che i due poderl dh-crsi per ampiezza hanno fabbricati sostanzial
mente eguaU. 

La consistenza dei capitali di scorta risulta, in lire per ett<;lro: 

l<('orte vive (vtllore ad cttoro) _ 
~('()rte morte (valore ad ettoro) 

volore totale scorte ad ettaro 
peso in corne per ettaro 

azicndd hrigua 

1.394 
1.023 

2.417 
312 

azienda asciutta 

~ 

1032 
698 

1. 730 
202 

L1L consistenza lIelle scorte ,-ivc e quasi uguale: Qgnuna delle 'due aziende 
possiede due vacche di razza bruna alpina, sfruttate innanzi tutto per il latte 
poi anche per il lavoro. L'azienda irrigua ha inoItre un somarello da tra- . 
sporto. Nell'azienda.. asciutta, all'inizio dell'annata agraria, si troya nor
ma,lmente un vitello che viene ingrassato, nella irrigua invece i vitelli ven
gono vend)lti pit) giovani. 

Tra Ie scorte mOl'te neU'azienda irrigua si trovano:. 1 bar~occio, 1 aratro 
in ferro, 2 vasi villari, solforatrici, attrezzi vari,.24 q.li di fieno e 24 .di p~glia. 
NeU'aziellua asciutta si hovano alcuni vasi vinari in piu, un poco di paglia 
in piu, ma moltissimo fieno in meno. 

Passiamo aU'es,lime delle produzioni unitarie. 

grano . 
mais ruaggengo 
mais cin.qualltino .. 

azienda irrigua 
·(q.li ad ba.) 

16 -.:. 
22 -
10,50 

azienda asciutta 
(q.li ad ba.) 

·14 -
10,50 

Le quantita dei principali mezzi prodnttivi impiegati risultanf): 

('oncimi fosfatici ml ettaro ('omplessivo 
('ulciociallamiue 
solfato dl rame 

» 
» 

» 
» 

azienda irrigua 
(q.li) 

3,60 
1,18 
0,05 

azienda asciutta 
(q.li) 

2 '-
0,66 
0,16 

Si nota quindi rhe it comnmlO di concimi, e assai piu sensibilenella 
azienda il'l'igua: anche per i ('ondmi fosfatici che vengono 'somministl'ati 
particolarmente al prato stahile ed al mais irriguo. 
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Le produzioni lorde vendibili, riferite ad ettaro, risultano, in valore: 
azienda irrigua azienda a~clutta 

Oire) (lire) 

grano 517 570 
mais maggengo 132 111i 
mais cinquantino 135 
vino (a L. 65) 144 418 
frutta, ortaggi . 597 268 
latte (a L. 50) . 402 372 
carne da vitello 140 11G 
fieno venduto 383 
pollame, vade 4G 44 

totale 2.496 1.903 
parte colonica 1.255 960 

Hipartendo per gruppi prineipe.1i la composizione percentuale del pro
dotto lordo vendibile risulta: 

az:ienda il"dgua azienda asciutta 
% % 

grano 21 29 
mais 11 6 
yino 6 22 
frutta e ortaggi 24 14 
prodotti animali 22 27 
varie, fieno 16 . 2 

Le differenze tra. la composizione .del prodotto lordo vendibile nelle due 
aziende ei du.nno una chiara idea delle ripercussioni che l'irrigazione eseI'
citasul processo produttivo. II grano ed il vino, con l'irrigazione, perdono 
uotevolmente di importanza, mentre si incrementano il mais, gli ortaggi e 
Ie frutta. Per i prodotti animali I'incremento t menu netto: si noti pera che 
l'azienda irrigua non trasforma in prodotti animali tutto il foraggio pro
liotto, ma ne vende una parte. 

Cia e importante noture, particolarmente in questa azienlia, dove l'irri
gazione e praticata eselusiva.mente al mais ed agli ortaggl seguendo il comnne 
1180 della Z~)lla. 

Si noti una. differenza spiccata in conf·ronto aU'azienda precedentI' ~ nel 
casu attuale l'irrigazione - pur essendo uguaimente pratieata al mais -
ha i~ftuito anehe su tuttI' Ie ultre culture. Prooobilmerite, dati i terreni 
peggioli (0 peggio sistemati) non si e ritenuto conveniente allargare Ia cuI
tura del ~ais maggengo, che da ·produzioni ·unitarie nssat minori in con
fr?nto all'azienda, preceliente, si. e invece 'preferito restringere la superficie 
del mais '(che irrigato daia stessa -produzione dL quel chI' darebbe asciutto 
con ·superficie maggior.e) ed estendere Ie aUre culture. 
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II valore totale del prod otto l()r(lo vendi bile e notevolmente maggiore 
neU'azienda h:rigua, pur non giungendo agli elevati livelli riscontrati in ai
cune .delle aziende precedentemente studiate. 

Passiamo adesso aU'esa-me delle spe.se di reintegrazione. 

concimi 
mangimi 
sement! 
anticrittogamici e varie . 
lloleggi 
stalla c rimonte 
nmmortamenti, ecc. 
manutenzioni 

totale spese di reintegrazione 
quota colonica 

azienda in'igua 
(lire .,1 ba.) 

162 
72 
66 
19 
57 
19 
40 

141 

576 
,241 

azfenda asciutfa 
(lire ad ba.) 

90 
70 
18 
37· 
50 
13 
46 

146 

470 
195 

La differenza che si riscontra tl'a le lIipese e, in complesso, notevole. Su 
essa infiuiscono pift 0 meno tutte Ie ea teg:orie (ad eecezione degli antieritto
gamici). Per i sementi, la' .fort~ spesa che troviamo nell'azienda irrigua di
pende dai notevoli acquisti di semi da, orto, dao prato, i!<'c. 

II reddito globale ril;lulta di L. 1920 neIl'azienda irrigua e di L. 1433 
nell'asciutta. La sua distribuzione rhmlta : 

azienda irrigua azienda 3Jciuita 
reddito lavoro manuale (1) L. 1.046 779 
reddito lavoro dlrettivo . Jl 72 60 
imposte complessive . 161 161 
reddito netto al proprietario » 641 433 

Interesse capitaU di esercizio . )) 145 103 
reddlto fondlarlo (lordo spese di irrlgazlone). )) 496 330 

Incremento reddito fondiario. (lordo spese di 
irrigazione) )) 166 

1l risultato ecollomico dell'irrigaziorw. - Le spe8e di irrigazione con
sistOllO nel canone irriguo pagato aile amministrazioni dei oonaIi e nelle 
spese di sollevamento. Complessimmente tale onel'e risulta di L. 55 per 
ettaro (L. 23 aequa, L. 32 spese varie), di cui' L: 12 a carico del mezzadro. 

La convenienza economiea ad irl'igare appare quindi indubbia. Ed in 
l'e,1lta si nota clle gli agricoltm-i. do\'e e possibile, seguono questa pratica. 
Hesterebbe da vedere se tale eonvenienza sussiste nell'ipotesi di estensione 
dell'irrigazione,' anelle prelevando acque con pozzi. Rimandiamo, per qnestn 
analisi, agli ultimi capitoli di questa studio. 

(1) Nel relldito del Invoro manuale sono compresi anehe alcuni compensi a lavorn
tori llvventizi a carico del proprietario. Essi, per ha., sommano a L. 32 ueU'aziel1da 
Irrigun ell a L, 14 nell'nsl'iutta. 
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Le inftuenze 8ul lavoro m4-nuale. -.:.. Nell'azienda irrigua la famiglia colo
llicil ha una forza'lavorativa pari a 1,00 unita per ettaro, nell'asciutta pari 
a 0,74; appare quindi evidente la maggiore attivita della prima azienda. 
II retldito per unita lavorativa (esclud~ndo naturaImente i compensi dati ai 
lavoratori Qvventizi) risulta di L. 1014 neIl'azienda irrigua e di L. 1034 neI
l'asciutta. Sostanzialmente quindi questi redditi si equival'gono. 

X. - AZIENDA I DELLA VALLE DI CECINA. 

Nella bassa vallata del Ceeina, poco lontano dal -paese omonimo, abhiamo 
studiato un impianto di irrigazione recentemente eseguito (1928-29). L'im
pianto serve ad alcuni poderi per una superficie complessiva di 40 ettari; 
l'acqua e sollevata da un pozzo a mezzo di elettropom'Pa e distribuita a 
pioggia. La portata complessiva del pozzo risulta di 25 l./see.; par,i a 0,63 
l./see. per ha. 

Riportiamo i risultati ,delle .indagini eseguite sopra un podere a mezzlt
dria di 15 ha., totaImente irrigato. Esso si compone di un appezzamento 
assai regola;re di terreno, di costituzione fortemente argillosa, suddiviso in 
ampi campi di eirea..4500 mq. II' podere e concesso in mezzadria. 

La r'iparUzione della 8upe1'fic'ie, prima e dopo l'irrigazione, puo desu
mersi dal prospeito seguente: 

- . 

I 
Ripartizione aSfloluta Riparlizione perceotuale 

COLTURE I 
I azienda irrigua! aliendo a<ciutla adenda ifl'igua I azienua asciulla 

o ha. , ha. 0/0 % 

I 
I 

I 
Grano . 4,80 

I 
4,80 36 36 

Mais 0,90 1,90 6 14 
Rietole. 1,10 1- 8 7 
Prati arfificiali 5,80 3"':" 43 23 
Farag-gere varie 0,90 2,80 7 20 
Erhai (ripetuli) (2,50) (2,50) (19) (19) 

Cavolfio ... (ripeluto) • (0.50) (0,50) (4) (4) 

Superucia totala 15 - lS- I - -
Superficie produttiva 13,50 13,50 

I 
100 100 

Le ripercussioni che si notano sono 'quindi' sostanzialmente non dissimili 
tIa, queUe' che abbiamo rilevate in altre aziende. II mais, che nOll si trova 
molto a suo agio nel terreno argilloso, si restringe; mentre la bietoia zuc
chel'ina assume maggiore impprtanza:' essa uiviene, nell'azienda irrigl1a, lot 
fOlliJainentale 'coltUl'Q dlt rinnovo. 

Tutto il seminativo e vitato, con tilari bassi, semplici 0 doppi, di~posti 
lUllgO Ie fosse di scolo che delimitano i vari campi. Data la larghezza di 
qri'esti, il modo di aUevamento, Ia regolarit:1 dei campi, Ie viti non hanno rap
presentato un serio, ostacolo aUo sviluppo il'riguo, come d'altra parte I'irl'i-



- 144-

gazione non ha infiuito sulla produzione vinicoIa,' od lIa. influito, come ve· 
dremo, solo in senso favorevole. 

La superficie degJi erbai non e vllriata: occorre pero por mente ad un 
fatto interessante. Molto spesso, nell'azienda asciutta, l'attecchimento degli 
erbai che succedevano ad altre. colture rimaneva allo stato di desiderio, ed il 
t.erreno, in realta, restava nudo.L'irriguzione assicura invece un pronto 
attecchimento. 

La coltura intercalare dei .cavolfiori, qualora si tratti di varieta tardive, 
e possibile ~tnche senza irrigazione; l'attecchimento delle piantine e 'Pero 
pitI ditlicile e nelle colture asciutte si nomno frequenti diradL 

I capitali. - Le variazioni avvenute nel capitaZe tonrlia1'io (escludentlo 
l'impianto di irrigazione che considereremo a parte), sono di lieve momento. 
Certamente si manifesterebbe la necessita di ampliare In casa coionica per 
dare maggior spazio alIa famiglia, di ampliare la stalla, Ia concimaia, ece. 
Ala a tutto si e rimediato con qualche piccolo adattamento che ha importato 
una spesa di sole L. 300. 

E' invece sensibile l'aumento delle 8COlf"te vive. NeIl'azienda asciutta si 
trovavano 2 buoi e 2 vacche da lavoro e carne (rozza ch~ano-maremmana), 
2 vacche da latte di 'razza bruno-alpina, 1 vitella per rimonta. Nell'azienda 
irrigua si trovano in ph) 2 vacche do, latte. Dato il peso di ogni singolo capo, 
si 1Ia un carico di carne per ettaro di 360 Kg. nell'azienda irrigua e 290 nel
l'asciutta. L'alimentazione del bestiame e inoltre assai pill razionale ed 
abbondante; di cio risente particolarmente ,.- come vedremo - la produ
zione unitaI'ia del latte . 

. Le 8COIf"te morte hanno poco variato (1): solo il fieno di scorta aumenta 
notevolmente mentre diminuisce assai la paglia. 

II valore del capitale di scorta rislllta, ad ettaro totale: 

scorte vive 
scorte morte 

totale scorte per ha. 
peso carne bovina ad ha. q.li 

azif>nda irrigua 
llire ad ha.) 

1.570 
4,:3 

2.003 
378 

azienda asciutta 
(lire ad ha.) 

1.285 
421 

1.70G 
2S0 

Le quantita di cO)1cimi artificiali impiegate per ettaro di sllperfieil." com
plessiva risultano: 

concimi azotatl 
conciuit fosfatici 

_._----

azi~nda il'l'igua 
(<t.1I ad ellaro) 

4,52 
0,85 

azienda asciutta 
~(q.li ad ettaro) 

2,85 
0,90 

(1) Aziellda asclutta: 1 carro, 1 aratro In ferro, 1 tt·i1.i.ciaforaggi, 2 erpici, 3 pontpe, 
2 solforatrlct, 45 q.l\ di fieno, 220 q.ll di paglia. 

Azicnda irrigua: 80 q.li.dt fineo, .150 di paglia, per il.resto 10 stesso. 
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Le produzioni . .. - La produzione quantitativa del mais, nella fase asciutta 
variava tra i 10 e i 20 q,li per ettaro a second!!> della piovosita dell'annata. 
l'alvolta pero, in seguito ad andamenti stagionali particolamnente. siccitosi, 
si riduceva anche a zero; evento raro mada prendersi in con,slderazione. 
Con l'irrigazione e giunta ai 30 q.li per ettaro. 

La produzione uilitaria delle bietole e passata da 120 a 250 q.li per ettaro; 
incremento notevolissimo, cIle acquista maggior significato notando che i1 
contenuto in zucchero non e affatto diminuito; anzi in alcune ann ate la poJ.o,· 
rizzazione ha superato ogni media precedente, gJ.ungendo fino a 19-20 gr. 

I pratidi erba medica, di cuj nOll abbiamopotuto esattamente valutare 
la produzione quantitativa, d3:n:no, con l'irrigazione, 5 tagli in luogo di 2. 
La produzione del seme di medica risulta presso a poco triplicata. La pro· 
duzione unitaria del laUe (espressa in litri annui 'per vacca) e pure sensi· 
bilmente aumentata, in rellizione alIa nligliore aliimentazione. Occorre pen
sare infatti, che, oltre !111a maggior disponibilita di foraggi, che ha permesso 
di eliminare completamente. 131 paglia dall~'t razione alimentare, si sommiili· 
strano foraggi piu turgi~i, contenenti una :maggior proporziOlie di acqua di. 
Yegetazione; cio ha indubbia influenzasulla quantita di latte prodotttt. Co· 
munque essp, risult~ di L. 2960 ~r vacca nell'azienda asciutta, e di L. 3267 
nell'irrigua. 

Inline si riscontra una indubbia maggiore produzione qnantitativa delle 
viti vallltalJile in circa 1/5 (1). 

II prodotto lorrl.o vendibile .• in quantita per tutta l'azienda, ed in valore 
ad ettaro, risuIta: 

Grano. 
Fagioli 
Mais oo-

PRODOTTI 

Vino. .' 
Bielole (L: 15) • 
CavoH (L. 0,35). 
Fieno. . . . 
Latte. (L. 0,50) . 
CarOB vitello 
Varie .. 

Tolale 
parte del proprie!.rio 

Azienda 

QuaolitA 

q. netti 111-
1,08 

26,6G 
83 -

275 -
6.000-

10-
130,68 

3,20 

irrigua 

Lire ad ba. 

742 
9 

97 
332 
275 
140 
14 

435 
64 
~5 

2133 
1.060 

Azicnda asciulta 

Qnalltita Lil'e ad ha. 

q.1i 111 - 7~2 

1,08 9 
27,10 11)0 

58,25 233 

100 - lOG 

• 5.500 - 128 

59,20 197 

2- 40 
15 

1.584 
778 

(1) Quest/) fatto ~ di ·notevolt- momento e spiega !lnche 1n gl:an parte- il percht> dei 
migliori risultati economici che dlt irrigazionp in qu.este .~o~e c~stIere. Nelle zone interne 
con terreni vitati' fittamente e di maggior profomhtlt IlrrlgazlOne ba II~ lato n~gatlvo 
rllPllresentato dalla necessitll di sacrificare in parte In produzlo~e vin~co.la. C:lb non 
Ilvviene invece nelle localitlJ: cbe ora studiamo, dove i filari sono dlstanzUltl ed 1 campi 
regolari. . 

Sostanzialmente qui l'irrigazione rappresenta un incremento nelle produzioni uni
tari~ di t-utte Ie colture, mt-ntre in altre zone solo alcun~ aumentnno, mentre nitre 
diminuiscono. . 



- 146 --'-

Gli spostamenti verificatisi risultano ora pill evidenti M· quel ehe non 
risultassero con. il sempllee confronto delle variazioni aV'lenute nelle super
fieL Le proullzioni del granoe del .m:lis t'imangono sostanzialmente Ie stesse 
con il vantaggio pero, nel caso di quest'ultima coltura, che la produzione ,e 
etten uta ora con la meta di superficie. Aumentano invece i1 vino e, in mug
gior misura, i prodotti animali. 

In percentnale del prodotto vendibile si ha: 
azienda irrigua azienda aSclutta 

% % 

grano, mais . 89 54 
vino 16 15 
bietole 13 {) 

prodotti animali 23 15 
varia 9 10 

Lc spcsc. - ·Vimpiego dei concimi artificiali non risulta molto nnillen
tato in conseguenza dell'irrigazione. Solo ai prati artificiali si sommiui:;trmlO 
5 q.li di perfosfato minerale, mentre, in fase asciutt~, si <lava il solo leta me. 
Anche l'impiego di mangimi concentrati e in complesso 10 stesso (e cioe dimi
lluitolJer capo, dilto che i~ llestiame e aumentato). Si consumano annnalmente 
86 q.li di ~arina di mais e soia mescolate: 

Le spf!sc di reinteym.zio/le risultano: 

manutenzione capitale fondiario 
mnnutenzione attrezzi· 
1I0ieggi 
assicurazioni 
spese poderali 
coneimi . 
Sl'ese bestiame e stalla 
spelle generali e varie 

totale 
parte padronale 

parte colonicll 

11 prodotto netto risulta percio di 

e cosi si <listrilluisce : . 

relldito lavoro colonico 
. reddito lavoro direttivo . 
imposte in complesso 

reddito netto del ilroprietario (1ordo 
dn spesI' d'lrrigazione) . 
interesse capitale di scorta . 

relhlito fondiario 
Incremento conseguente l'irrignziooe 

(Iordo dn SI'ese di Irrignzione) 

azienda irrigua 
(lire) 

23 
23 
34 
30 
82 

1&3 
120 

20 

495 
305 
190 

1.638 

883 
52 

82 

621 
120 

501 

224 -

azienda a~iutta 
(lire) 

24 
20 
34 
20 
93 

127 
10;) 
15 

438 

21i5 

172 

1.126 

613 
52 

82 

379 
102 

277 
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II lavoro. - La composizioue della famiglia colonica, prima e dopo l'irri. 
gazione, e cosi variate,: podere asciutto: ,t. nomini e 3 donne: podere il'riguo : 
4 uomini. I' 5 donne piu un ra~azzo di 16 anTIi. Le unita lavorative; ad ettaro 
risultano pereio di 0,42 nel podere aseiutto e 0,50 uell'irriguo. Aumeutano 
anche notevolmente Ie ore eli lavoro fornite annualmente da ciascuna unita. 
L'atto materiale dell'irrigazioue e 10 IlPostamento degli apparecchi a pioggia, 
richiedono per se stessi tempo e fatica, inoltre, come e ovvio, molte operazioni 
campestri sono aggra,'ate: faleiatura, fienagioni, lavori in sta11a, ecc. 

L'impresa eli produzione dell'acqua in'igua. 

Valutando l'impiaut~ irriguo in base al costo di ricostituzione per il 
periodo da noicollsiderato ed elimillando alcune spese d6vute a circostanze 
eccezionali, abbiamo il seguellte costo di impianto per 1.'1 superficie com pIes· 
siva di 40 ettari. 

pozzo . 
cabina per elettropompa 
(,lIbina di tr!lsformazione 
elettropompa e materillli 
tubazioni fisse, scavi 
tubazioni mobili . 

L. 2.989 
720 

6.710 
H.830 
42.908 
29.644 

totale I.. 97. SO 1 

pari a L. 2445 per etta 1'0. L'iml)ianto e d·el. tutto simile a quello descritto 
per la hassapiauura pisana. 

II costo di esercizio risulta : 
energia elettrica (1) Kwh. 12.250 a L·. 0.431 
1I1l1mortamento impianti . 
sorveglianza, varie, riparazioni . 

totale 

pari a L. '276 per ba. complessivo. 

La quota ('olo11ica risulta ill L. 130. 

XI.. - AZIENDA II' DELLA. V A.LI.E DI CECINA. 

L. 5.280 
;).880 
2.0S11 ---

L. 11.240 

L'azielldastudiata si estende a soli 2 Km. dal mare; Ia yegetazione e 
pero efficace:mente riparata dai venti di libeccio e dalla salsec1ine, da un fitto 
cordone litoraneo di protezione, ill cui premle il pino. 

'L'irrigazione ha, in questo' caso, ro,esciato completamellte i metodi tra· 
dizionali toscani eli agricoltura, influendo sull'ampiezza dell'azienda, sui ca· 

pitali fOlldiarie suI contratto agrario. 

(1) :\Iedill delle ultime lInllllte. A plIrtire dal 1935 si e stiJlulllto un nnoYO ('ontrntto:, 
l'energia si paga L. 0,25 nl Kwh. di notte, e 0,50 <Ii giorno. II ('on~l1lno minimo l! dl 
5888 Kwh. 
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Prima dello sviluppo irriguo esistevano infatti due poderi discretamente 
ampi anehe Telativamente alIa media della zona, condotti a mezzadria. Dopo 
l'il'rigazione questi due poderi si. sono fus~; aIle veechie stalle coloniche si e 
aggil1nto una pili am pm e,moderna stalIa, suI tipo della ,bergamina iombal'da, 
aJ contratto di mezzadria si' e spstituito il 1avoro saiariato. 

Evidentemente non e da i-itenere ehe un eventuale impu1so aIle opere 
irrigue produrrebbe dappertutto simiIi effetti: la mezzadria ha in queste 
zone tl'OppO salde' rodici. ,L'azienda studiata apparil'ebbe quindi, ua questo 
punto di vista, assai poco ra,ppresentativa; anehe tenendo presente il purti
eolal'e tipo di rappresentativita ehe a noi preme. Ma eomunque 10 studio tli 
qllestl1 azienda e sempre '- pel' molti aspetti - interessante .. 

Le 8uperfici. - Le supel'fici aziendali e Ia 101'0 ripartizione risultano 
dalla tabella' che segue. Si noti ehe, come azienda asciutta, abbiamo conside
rato i due poderi distint.'Lmente. Ed invero essi costituivano due aziende 
autollome ad Qgni effetto ': l'irrigazione ha valso a riunirle in una. 

mais 
grano 
bietola 'da zucchero 
bietola da zucchero (ripetuta) 
prati artificiali 
prati ripetuti, erbai _ . 
cavolfiore dopo grano 

superficie l)roduttiva 
superficie totale 

La ripartizione percentllale risulta: 

mais 
grana 
bietola da zucchero integrante 
prati integranti . 
colture ripetute (bietole e cavolfiori) 

azienda irrigua 
A+1l 

14 -
10 -
(4) -
14-

(10) -
(-H -

38 -
40.50 

azienda irrigua 
% 

37 
26 
37 

(4ti) 

azienda asciutta 
A Il 

2,50 2-
9,50 8,30 
2- 2 -. 

u- 5,70 
(8 -) (7,50) 

20 - 18 ~ 

21,-10 19,10 

azienda a:sciutta 

% 
12 
48 
10 
30 

(3S) 

n seminath'o e completamente vitato nelIe aziende asriutte, quasi nudo 
invece nella irl'igua. 

8i possono fare aleune eonstatazioni 'interessanti ehe pong()llo in lueela 
profonda ripereussione esel'citata, su questa azi~nda, dallo s\'iluppo irriguo. 

L'ampiezza. dell'aziellda e ratidoppiata, passando da 20 ho.. a 40. Si Yede 
eos1 ottimamente che, essendo \'enuti nella determinaziont:' di cnmbiar~ il me-

. .' . 

todo di conduzione ed il eontratto agrario di lavol'o, Ia ,-eechin unitt\, pode-
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ralea mezzadria scorn pare e vi si sostituisce una piii. grande azienda, che ha' 
molti punti di somiglianza con una piccola <;ascina irrigua dell'alta Italia. 

,II ;maiS ~he era totalmente reimpiegato nella prolluzione' ~on l'irriga
zi(;me, scompare del tutto., a vantaggio della barbabietola da zucchero. Si noti 
anche la notevole importanza di questa pianta come coltura intercalare; 'ci() 
e resopossiblle esclusiva~ente dall'irrigazione; in. coltura a.\lCiutta l'attec-.' 
chimento sarebbe del tl1tto nullo. '. 

La superticie a grano diminuisce sensibilmente,' allmentano invece i prati; 
val:iazioni queste che abbiamo visto avvenire in' oglli caso di svih~ppo irriguo. , 
In conclusione, dal punto di vista agronomico, l'ordiname~to colturale mi

,gliom sensi\lilmente, poiche si riducono 0. sco.mpaiono. Ie colture pift esigenti 
(grano, mais) ed aumentano invece Ie colture miglioratrici (bietole da zuc· 
chero e prati). (jio po.rta a concludere ehe l'irrigazione avra, anche co.me con:. 
seguenza un progressi~o. miglioramento della co.mposizio.ne del terreno e della 
sua fertilita; conseguenza che orano.n possilllno. vl11utare con esattezza; 
poiche e anco.r poco. che'il nuovo o.rdinamento e stato. .introdotto, ma che puo 
tuttavia ritenersi di no.tevole momento per l'avvenire. 

I"e produzioni unitarie cosl risultano.: 

grano. . . . , 
bietola integr'ante 
'bietola ripetuta 
prati ripetuti . 
prati integranti 
vino (ad ettaro) 
latte (ad ha.) . , 

azienda irrigua 
(q.1i ad ba.) 

27 -
320 -
200 """': 

58 .,-
115 -

0,20 
17,60 

azieoda asciutta 
(q.li ad ba.) 

22 -
135 -

35 -
5,30 
0,4 

n grana risente nn certo vantaggio. dall'irrigazione, ed -in qllesto caso 
si tl'utta di ripel'cllssioni ,non solo indirette.· Nelle annate a precoee siccitii, 
quando nelle aziende limitro.fe il grano male attecchisce e resta l'ado.e poco. 
pl'o.duttivo., il conduttore di questaazienda 10. iniga, ottenendo. siclli:o van· 
taggio. Bsaminando. l'andumento delle p'recipitazioni della zona si PHO de
dllrre ,che fluesta opportunita si presenta in media 2-3 volte ogni 10 anni. 

~1'lltte Ie altre coltu:re mostrano. pure di risentire un forte vantaggio. 
dall'irrigazione: gli incrementi so.no. sempre molto. notevoli. 11 lato negativo 
e invece rappl'esentato. dalla scompal'>Ja quasi totale della pl'oduzio.ne del 
vino, tanto. pift notevo]e in quanto iI. vino prodotto e tutt'altro ehe di infima. 
qualita (c~me in altre zone studiate) rna di discreta gradazionl! alcoolica. 

I capitali' fondiari.- Le forti variazioni avvenute nelle aziende ehe esa· 
miniamo, inseguito all'irl'igazione, hanno lIl1oltissimo influito anche !lui cupi- . 
tali fo.ndiari. Escludendo. ner o.ra Ie opere dovnte alIa pl'odllzione -dell'acqua. 
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irrigua, che considerererno separatamente pift avanti, si rileva che il nuovo 
indirizzo produttivo non poteva essere attuato COil 'Ie due vecchie case colo
niche e con Ie due modeste stalle preesistenti. I Iavori compiuti possono cosi 
riassumersi : 

a) riattamento genera1e ai fabbricati esistenti per renderIi atti sia 
ad aUoggio ai salariati fissi sia a magazzino. Re1ativamente aIle vecchie co
struzioni e Iimitata l'area destinata ad alloggio di 1avoratori ed aumentata 
invece quella destinata a magazzini. I.e vecchie costruzioni co10niche sono 
state usufruite per quanto era possibile. La spesa e stata di I.. 200 per Ita. ; 

b) costruzione ·delle smIle ex-novo. 8i sonG costruite due stalle per 
complessivi 40-50 capi bovini. La stalla per i cavalli da lavoro·e stata otte
nuta dalle preesistenti. Questo lavoro Ita' comportato una sensibile spesa, 
che e stata valutata, a costo di ricostruzione, in L. 1160 per ettaro; 

c) costruzione di silos, concima.ie e 1avori vari: Hanno importato una 
spesa di L. 655 ad ettaro; 

d) tra Ie spese a carattere fondiario occorre ~Ilfine porre 10 spiana
mento dei terreni, lavoro assai costoso e difficile, per Ie numerose ed irrego
lari ondu1aziolli esistenti nei te1'1'eni ascilltti, ma del tutto indispensabile, 
volendo irrigare per scorrimento. I movimenti di terra sonG staH notevoli, 
e la spesa ha raggiunto Ie 1200 lire per ha. 

In totale. quindi il capitale immessonell'aziellda agraria. ill forma per
manente ascenu\l a L .. 3215 per ha. Oltre, naturalmente, l'impianto di irri
ga.zioue. 

11 val ore dei capitali di 8corta, risulta: 

scorte vive (1) L. per ba. 
scorte morte Ii 
scorte vh-e (q.li per ha.) ' .. 

val ore totale 

azienda irrnnla 
2.281 
1.620 
7,6 

3.901 

azienda asciutta 

830 
745 
3,22 

1.5i5 

Melltre nell'azienda ascilltta l'intlirizzo della produzione zootecuica ten
.deva sostanzia1mente verso l'ingl'assamento dei ,-itelli; neIl'azienda irrigutl 
si e spostato verso 1a pr()lluzione 1attifera. . 

Gli incrementi nella consistellza ('.apitalistica souo in renltt) fortissimi. 
Ii hestiame qnasi quadruplica, ,-ariautlo anche nella sua composizione quali
tativa (vacche da 1atte). 8i noH intine il netto incI'emento di peso di carne 
pel' ettaro. 

L'aumento delle scorte lIIorte to da attribuil'e ad una ,-era e ,Propria mec
canizzazione delle opernzioni ('mnpestri. II trattol'e sostitnis('e Ie \'a('('he da 

(1) Azienda i'/'f'igua: 12 cavalli da lavoro, 8 muli. 36 vacche da 1l1tte, 16 vitelli; 
(lzif"llda asciutta: 13 varcbe da Illyoro, 1 vacca da lutte, 10 vitelli, 1 cavallo. 
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lavoro neUe operazioni pesanti e, seguendo gli usi della pianura padana 
irrigua, si trova eonyeniente fa,r eseguil'e ai cavalli i lavori pili leggerLSi 
trovano, infine, nell'{lzienqa irrigl~a, molte scorte morte prima, mancanti; 
trebbiatriei, mietitrici-legatrici, falciatrici, rastrelli; ranghinatoI'i, trincia-, 
foraggi, e similL 

Le quantitd dei principaU mezzi di 1I1'oduzione impiegati, risultano: 

azienda irrigua azienda asciutta 

lIerfosfato (q.li ad hR. complessivi) 5;25 2,30 
concimi azotati » » 2,20 1,10 
solfRto di rame » » 0,05 0,45 

Si nota quindi come la rivoluzione a'Tenuta nella costituzione della 
Qzienda, si e manifestata anche ilell'inipiego dei fertilizzanti. Diminuisee 
invece, con ia scomparsa delle viti, il cOll,sumo del solfato di rame. 

La produzione lorda vendibile, I'ifedtn ad ettaro, risulta: 

grano . 
'bietole da zucchero 
VillO (a L. 55 il q.le) 
olio 
prodotti allimali 
latte '(II L. 50) . 
frutta e varie . 
cavolfiori dopo grano 

totale 
quota colonica 

In percentuale del val(}I'esi ha: 

grano . 
colture da rillilovo e varie (cavolfiore) 
vino ed olio 
prodotti ailimali 

azienda irt'igu~ 
(lire ad ba.) 

888 
988 
10 

...:. 
120 
880 

2 
205 

3.093 

% 
29 
39 

32 

azieuda asciutta 
(lire at! ha.) 

It 966 
160 
291 
16 

270 
22 
47 

1.772 
875 

% 
55 
12 
17 
16 

Le vuriazioni avvenute nella produzione iorda venllibile mostrano quindi 
quelle riperCllssioni che Jacilmente si. potevauo 'Prevedere" do Po l'esame delle 
superfici e dei capibtli. II grana poco varia eli valore assoluto: 'la minore su
pertlcie si equilibria con la maggi(}re produzione unitaria. In relazione aIle 
aitre colture invece, mentre rappresentava prima oUre meb\ del totale valore 
della pr(}duzione, seen de ora a meno di 1/3. 

Le colture da rinnovo diyengono Ie ,piu importanti economicamente. Si 
, noti anche il notevole peso ehe ha la produzione dei cavolfiori intercalari. 



152 -

Le produzioni animali in fine inc.rementano in modo not.evolissimo, mentre 
perdono imporwnza Ie frutta e, soprattutto il vino. 

Lespese di reintegrazionc risultallo: . 

concimi 
manglmi 
anticrlttogamici e sementi . 
trflsporti e varie poderaJi 
stalla . 
manutenzioni 
I1ssicurazioni e ammortamenti 

totale (escludendo Ie spese dl irrigazione). 
quota colonica 

azienda irrigua 
(lire) 

266 
36 

4 
242 
89 
6il 
56 

759 

azienda asciutta 
(lire) 

125 
104 

45 
126 
34 
44 
36 

514 
221 

Le maggiori spese per trasporti sono da attribuire alIa maggiore massa 
di prodotti ottenuti. Si noti anche la forte riduzione della s'pesa per mangimi. 

II redliito globale risulta percio di L. 2334 e di L. 1258. 
Per valutare 10, distribuzione del reddito oceorre determinare il costo 

della l1llano d'opera. Esso, in balSe ai salari l1lledi .del periodo da noi conside· 
rato risulta per l'azienda irrigua: 

Salariati fissi n. 4~ A testa L. 2-160 annue; q.li 5 di grano; q.li 4 di mais; 
q.li 4 di yino; 365 litri di latte.· In complesso L. 3520 a testa. 

Avventizi obbligati n. 8'; 280 giornate. A testa, L. 12 giornaliere; e doe 
L. 3360 annue. 

Avventizi stagionali (donne) n. 20; 60 giornate annue a L. 6 e cioe lire 
860 annue a testa. 

II costo totale del lavoro manuale (1) e di L. 48.160 e cioe ad ho.. L. 1189. 
Nell'azienda asciutta vige ilcontratto di mezzadria, ed il reddito di 

lavoro colonico risulta determinato in L. 654 nd ettaro.· 
La distribuzione del ,'eddito risulta percio: 

reddito lavoro maimale . 
reddito lavoro direttivo . 
interesse capituli eserclzio 
imposte . . . 

reddito fondiario(lordo spese di irrigaZione). 

8zieoda irrigua 
(lire) 

1.189 
95 

234 
90 

726 

azienda asciutta 
(lire) 

654 
60 
94 
90 

360 

(1) eii> per II IIt'riodo da noi conslderato. In questi ultimi anni iI compenso allllUO 
ai !<alariati fissi (' dl L. 2160 annue; la giornlltn degli avventizi di r... 10. II costo si 
ridurrebbe 8 L. 1049 ad ha. !\Ia non e II tale periudo di crisi piena che nol ci riferialllo 
«('fl'. premesse). 
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L'incremento di reddito fondiario conseguente l'irrigazione e percio di 
L. 366 ad ettaro. Ma occorre considerare 'che su esso grava una non meno 
forte contropartita -passiva, rappresentata dalla trasformazione fondiat:ia. e 
dalle spese di irrigazione. 

n lavoro m-anuaZe. - Il radicale cambiamento che l'irrigazione h!L deter: 
minato in queste aziende ha fortemente inftuito anelle suI 1avoro manua1e. 
Nell'azienda asciutta, condotta a mezzadria, vi erano esattamente '0,38unitu 
Iavorative per ha. va,lore assai frequente nelle zone della pianura litoranea 
livornese vitata. Per l'azienda irrigua consideri8llll0 i fissi e gIi obbligltti come 
aventi lavoro stabile e continuativo nell 'azienda; Ie donne avventizie (impie

, gate per 60 giornate), come aventi impiego fisso per 1/5 dell'annata (teniamo 
conto dei giorni festivi). Ri.'>llltano in compI~o 0,36 unita Iavorative per 
ettaro; l'attivita aziendale e leggermente diminuita. 

Al>biamo anche potuto calcolare, con una certa esattezza, Ie ore di Iav(H'O 
fomite: 

ore di lavoro di uomo (ad ettaro) 
ore di lavoro di donna (ad ettaro) 

azienda irrigua 

719 
237 

azienda asciutta 

760 
210 

None diflicile, ill, sostallza, spiegare questo andamento. II Iarghissimo 
impiego di macchine motrici ed operatrici neU'azienda irri,gua ne e Ia causa 
fOlluamentale; con Ia meccanizz3zione di gran parte delle opemziolli cam
pestri il fal>bisogno di mallO d'opera e meno sensibile. 

L'impresa produttrice dell'acqua irrigua. 

L'acqua'irrigua pJ'oviene da Ull pozzo, scavato nel 1927. 80no state fatte 
quattro perforazioni, con tubi di 200 mm., per raggiungere sepamtamente 
Ie quattro falde esistenti nel sottosu010: tutte contribuiscono alIa fornitura 
dell'acqua. I tul>i pescano quindi a differenti profondita: la min ore di m.26; 
Ia maggioredi m. 80; quest'ultima pero d:1 uno scarso eontributo. Le faIde 
acquee sono alimentate dal l>acino del Cecina e non risentono affatto eli intil· 
trazioni marine, malgrado la vicinanza del litorale. 

La portata del pozzo e' complessivamente di 55 l./sec. L'irrigazione 8i 
com pie per scoFrimellto 0 per intiltrazioile laterale, a seconda delle varie 
coltul'e. n costo di impianto irrigno e stato abbastanza rilevante, riferelldo 

,Ie oifre ad ettaro, e valutando i costi in base ~i prezzi del 'peri,odo da Jloi 
considerate abbiamo: . 

a) scavo del pozzo cabJna conduttura, opere d'arte 
/1) costi Indiretti ed indennizzl ai mezzadri. 

Totale . 

L, 1.650 
D 205 

,L. 1.855 
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Le spese annue di esercizio cosi risllItano: 

ener~ia eJettrlca per sOllevamento (ad hU.)'. 
manutenzioni implant! (ad ba.). 

, sorvegliunza e ammortumenti (ad ba.) 

Totale spese di esercizio 

L. 
» 
» 

L. 

220 
52 
42 

314 

Le ore di fllnzionamento dell'impianto sono state, in media, 1748. Esse 
sono cosi distribuite: 

aprile maggio giugno luglio 3flosto seUembre 

funz;onamento diurno . 
funzionamento notturno 

122 
16 

209 
122 

135 
45 

21i9 
232 

364 
216 

16 
2 

Ogni ora di funzionl1mento assorbe 12 Kwh., in tot<1le quindi si tratta 
di 20.976 Kwh. ,unnni di consumo. Ii prezzo del Kwh. risulta di L. 0,32 (in 
considerazione rJell'impiego ~otturno); oltre una quota tissa di L. fi47 al 
mese per quattro mesi. 11 costo del Kwh. ,mIla base tiel consnmo Yisto, si 
eleva percio a L. 0,42. 

La quantita acqua impiegata, calcolata in base alia portnta del pozzo, ed 
aUe ore eli funzionamento (tenendo anche dovuto conto della minore quantita 
prelevata nelle ore di avvin:mento del motore e delle perdite di canalizzazione) 
risultl1 rli mc. 6850 adettaro complessivo. Quantita <:ollle si 110ta assai elevata, 
relativamente agH aItri casi studiati: occorre pero con~iuerare che e pure 
elevata la dotazione in portata continua (1. 1,36 per sec.) dle preyalgono i 
prati ad elevato consumo; che in sostanza tutta la superticie deU'azienda e 
irrigatl1. Talvolta llllche it grano, nelle <lnnate estI'emamente ~i("<;,itose (3 su 
10 in media) viene irriguto. 

L'increllwnto di reddito fondiario e ~tato da noi mlutato in L. 366, che, 
al netto delle spese di esercizio, si riduce a L. 52. COlltI'O questo'increllH'nto 
sta un costo eli trasformazione di L. 5070 ad ettaro. 11 de signifim che il 
eapitale investito nella produzione da un redelito assai hasso, c cioe dell'l %. 
nisul~lto, in conclusione, non certo molto brillante. 

XII. - AZIENDA DELLA VALLE DI CORNIA (CAMPIGLIESE). 

L'aziendl1 studiata, resl1 il'rigua solo da 6 anni. si estcntle al contine della 
provincia di Livorno con q~elladi Gr<»-.... "eto. nella parte ph) estcnsiva di 
quella vllsta pianura alluvionale del flume Cornia, cui abbiamo precedente-
,mente aecennato. ... 

Occol'l'e sop'l'attutto tenere pres~nte, che contral'iHlllente a quanto an-iene 
in locnlitii pit) settentrionali (val di Cecina, ecc.), manca qui quasi del tutto 
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l'ampia fascia litoranea di pinete, che ha cosi una spiccata influenza sulla 
vegetazione- agricola. 

La pianura e completamente aperte. ai venti del sud, mentre ha un certo 
riparo dai venti dell'ovest, dato dall'erto gruppo collin are eocenico di 'Piom
binG e di Populonia, che siestende, quasi come un'isola, all'estremita del pro
inontorio. L'azione dei venti e Ie prolungate siccita ostacolano fortemente 
l'attecchimento dei semi; il vero peciodo critico di alcune produzioni agrarie 
.-- ed in particolaJ,'.t1l1odo dell'erha medica e del trifoglio - cade appunto nel 
periorlo della semina. Spesso si ha una completa fallanza od un attecchi· 
mento modestissim.o, ed allora i piani colturali e la rotazione debbono essel'e 
completamente cambiati. 

L'azienda studiata (di tipo spiecatamente estensivo) e condotta a mezzo 
di salariati fissi e di avventizi. In complesso essa 'rappresenta,' con sufficiente 
esattezza, la media azienda estensiva litorallea imperniata sulla produzione 
gl'anaria esull'allevamento del bestiame. 

La superficie complessiva e ill ha. 200, divisa iIi amplissimi campi, deli· 
mitati da lunghi fossati, usati - come vedremo - per il duplice scopo della 
scolo e dell'irrigazione. La ripartizione della s,uperficie e la seguente: 

grano 
foraggere (medica, lupinella, pascolo) 
mais 
erbai ripetuti (rape, fave, ve<;ce) 
prato fnori rotazione (lupinella) 

• bietole 
fave 
avena. 

superficie totale . 
supel'ficie produttiva 

azienda irrigua 
(ha.) 

64,50 
88,40 
8-

(8 -) 

10 -
14,10 
8-

200 .,-
193 -

Tutto il terreuo e lludo. In percelltuale si ha: 
0' 
'0 

~rano 33 

avena 4 
, hietole 5 

mais 4 

f?raggere 47 

fave 7 

erbai ripetuti (4) 

azienda a:o:ciutta 
(ha.) 

58 
86 
21 
(8) 

20 

8 

200 
'193 

% 

30 
4 

11 

5::i 

(4) 

Nel dopoguerra, oltre 10 sviluppo dell'irrigazione, si e avuto un altro 
importallte migliol'anlento: la scomparsa del maggese lavorato. Non si puo 
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in verit;\ considerare questa fenomeno come hna dire,tta conseguenza (lella 
il'rigazione: anelie prima della trasformazione si I?-0tava Ia tendenza a sosH
tuirlo con prati artiticiali. 

Le ripercussiolli odell'irrigazione sull'ol'dinameilto coltul'ale non SOIlO 

quindi molto sensibili. E', .soprattutto da notare un lie"e incremento della 
'superticie a b'Tano, un pift sensibile .incremento della sllperfici~ a, l'inllovo, 
una contrazioile delle foraggere; rna queste yariazioni vanno ~iustamente 
interpretate. La diminuzione ddla, superficie occupata dalle foraggere non 
indica atfatto una diminuziolle dei fOl'aggi cOlllplessivamente prodotti, nenno 
spostamento dell'indirizzo produttivo Q detrimento della produzione animale. 
Occol'l'e invece considerul'e: a) clie COil l'irrigazione i prati 'divengono assai 
pid produttivi; b) che diminuisce Ia'supel'ticie a pascolo 0 quella a foreggere, 
pitl 0 menD grossolane (Jupinella); c) che scompare il prat~ semi-stabile fnOl'i 
l'otazione (Inpinella) poco produttivo. Inoltre aumentano Ie risorse foraggere 
costitijite da residui di altre colture (bietole), e si ,sviluppa la coltura delle 
fave, prima trascurata. Per quel che riguarda Ie piante da rinnovo, si nota 
la restl'izione delmais a vantaggio di colture migliol'atrici: bietola da zuc
chero 0 fave. 

I capitali. - Contrariamente a quanto avviene di regola in Toscana, Ia 
irrigazione hit notevolmente illfluito sulla consistenza dei fabbriooti. Nelle 
aItre aziende (ad eccezione di quella preceliente), l'esistenza lIeIla mezzadria 

'0 dell'appoderamento rendeva quasi insignificanti queste variazioni. II po
dere costitniva ghl una unita ben definitiva, che non e stata generalmente 
toccata .. Nell 'azienda' in esame l'irrigazione ha inveee re.so necessario la. co
stl'uzione IIi una nllova stalla, il cui costo, riferito ai prezzi del 192i e 19~9, 
puo l'itellersi di L. :37.000; e di costl'uzioni accessorie per L. 3000. OItr~, natu
ralmente, l'impianto irriguo ill cui diremo in seguito. 

I capitali di scorta investiti nel processo produtth'o all'inizio dell'allnata. 
agraria l'isultano in valore. 

seorte "i"e .( 1) - totale 
»» - ad ettaro 

seorte morte (2) - totaie 
» - ad ettaro 

"aIore compll'ssivo ad' ettaro 
peso di lJestiame ad ettllro 

azienda irrigua azienda ar;ciutta 

146.000 78.000 
730 390 

82.000 49.500 
410 247 

1.140 637 
1,73 1.22 

(1) A.zictlda"alfcillfta: 12 buoi da Iavoro e carne, di razza ehiauino-maremmaua, 20 
va~che UI1 lavoro e curne, razza chiauino-maremmaull, 9 vitelli. 

Azi<tIIia ,irrigua: 38 vaeche, ,22 vitelli, 2 tori.-
(2) ,4.ziel/(ia a.~eilltta: 2 mietitrici. 2 mietitl'ici-Iegatriei, 2 trattori, 3 faiciatrici, 

2 trilJciaforaggi, materia'U vari, carrl, 550 q,Ii' di fieno, eee. II fieno e statu vailltuto ad 
uu prezzo pill basso dl quello prescelto per Ie altre aziende (efr. iutroduzione), causa 
Ia divel'llitll qualitatlva. . 

Azif,,,da in'igi/a: e. s. oltre 1 trebbiatrice e vari aItri attrezzl, faleiatrici. 
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I capitali di sCDrta. aumentano 'quiudrnotevDlmente. SinDta, tra l'altrD, 
la completascomparsa dei bUDida laVDrD, sostituiti da vacche, e l'aumentatD 
Iiumerodei'vitelli, in relaziDne a quellD delle, vacche, per effettD dell'aumen
tata lunghezza del periDdo di allevamentD. I vitelli sono, nell'azienda irfIguH, 
venduti piliadulti e pili pesanti" e ciopuo ritenersi, senz'altrD, direttD effettD 
dell'il'rigitziDne e delle cDnseguenti maggiDri risDrse fDrag,gere. 

I mezzi, di produzione:' - L'impiegD di cDncimichimici', per unita di Sll

pertici'e delle ·varie cDlture, n~n e vari\ttD. Si sDmministrano: al grano q.lf 3 
di perfDsfati e 2 diazDmtj per ettaI'D; 4 q.li di perfDsfati al mais e bietDle. 
II leta me e tuttD distribuitD aIle cDlture da rinnDvD.EssendD ,peri) variate 
le snperfici; i consumi di cDncimi chimici, per ~ttarD, risultano aumentati: 

concimi fosfati('i <per ettaro) . 
com'lm! azotati '»-

atienda irdgua 

2,24 
0,65 

azienda as-ciufta 

1,87 
0,58 

Dltre, natiIralmente, il nDtevDle aumentD delle SDmministraziDni letamiche. 
NDn si cDmpie nessun ilCquistD di iII1lJ,ugimi fllDri ,dell'azienua. 

II lavoro: -.::.. Nell'aziellda asci'utta esisteva un sD'lD IaVDratDre ad,dettO' 
alI'azienda, per tuttD il cDrsD deIl'annD. Era il tradiziDnale «butterD»' ma
remmanD per Ia custDdia del bestiame, pagatD settimanalmente sulla, base di 
L, 12 giDrnaliere. Nei cinque ,mesi estivi egli era aiutato da, altri tre llDmini 
(160 giDrnate lavDrative). 

],'utti i laVDri agricDli eranD esegniti da avventizi masclli. RisulhlvanD ' 
cDmpiessivamente1800 'giornate lttvorative annue (10-11 lavDratOl'i), parti
cDlarmente addensate nei mesi di maggiD-giugnD-IugliD-settembre-DttDbre. II 
lavDrD delle dDnne era limitatD a 100-120 giDrnate annue (zappature del mais 
soprnttuttD). Nell'azienda irrigata i tre Drerai addetti aHa custodia del be
stiame (butteri), che prima prestavanD saltuariamente 131 10'1'0' opera sDno 
Dra invece D'ccupati per tUttD l'annD; i lavDratol'i fissi sonD perdo quattrD. II 
nUmerD degli avventizi, all'incirca', raddDppia: nell'azienda irrigua IavoraI}o 
venti uDmini, pel' una media di 180 giDrn~te. 'Le giDrnate compiessive salg,onD 
adessD a 3550. 

AumentanD pure leggermente Ie gi,Drna:te d~ dDnna (cirCa 250) per i mag
giDri IavDri Ieggeri ~bietole). ' 

Le produzioni. II' grano, neH'azienda asciutta; clava prDdllzioni uui·' 
tarie Dscillanti tra i 12 ed i 18 q.li per ettare, CDn una media, di 15. Nella 

, azienda il'rigua si e nDtatD un lieve au-Inento (piu clle altrD per eliminaziDne 
delle punte negative), clle porta' Ia media a 16. Va da ,se ehe, nell'esporl'e 
qllest~ dati, ci siamo curati' di eliminare Ie variaziDni d()"ute alIa ~igliDrata 
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tecnica colturaIe; particoIarmente utili sonG stati i confronti con aIcune 
limitl'ofe aziencle a.sciutte. 

II granturco, nelle annate pioYose, da"\"'a 12-13 q.li di granella ad ettaro; 
nelle ann ate' siccitose 5-6, talvolta unche meno. Attualmente, per effetto del
I'irrigazione, raggiunge facilmente i 20 q.li per ettaro. Le bietole da zucchero 
danno, attna1mente, una media di 250 q.1i per ettaro, con l'elevata polririz 
zazione di 18°; si noti che l'irl'igazione aHe bietole non e pili pellmes~a dopo i 
primi di luglio. 

Ln produzione quantitathca dei prati non si e pot uta ottenere con suffi
ciente esnttezza. Tuttavia si puo afi'ermare che; contrariamente' a qllanto 
avviene in alta Halia ed anche in aItre parti della Toscano., i benefici S01l0 

risentiti lin da~ primo taglio. Xell'azienua irrigua i tagli sono normalmente 
tre. ·Si noti rhe 111elltre prima dell'irl'igazione, la produzione foroggera era, 
appena sufficient!! per l'alimentazione del berstiame, dopo l'irrigazione, i1(l 
onta dell'aumento notev01e dei capi di bestiame allevati, anlllzuno rIa 500 
tt 600 q.li di fieno, che vengono venduti. 

La produzione di earne di Yacca,. 0 hue, era, prima .dell'irrigazione, di 
circa 0,2 q.li per 'ettaro, qnella di. yitello di 0,12 q.li per ha. Dopo l'irri
gazione la produzione di carne dl yacca si eleva a 0,28, quella di vitello 
a 0,30, sempre pel' ha, La qualita della carne e sempre mediocre; sia buoi 
che yaeche sono ,-enduti ,-ecchi.. 

La protluzione di a,'ena non ha risentito in modo apprezzahile dell'irriga· 
,zione. E!;sa si e II1nntennta sui 20 q.li per ha. 

II prod otto lordu rend ibile. ad ettnro, risulta: 

gTauo 
avena 
mais 
uietole da zucchero 
tieuo (~ L. 20) . 
llflglia (a L. 5) . 
carne di vitello 
carue di vacca 0 bue . 
varle. fida pnscolo . 

In. percentuale : 

cereali verninl . 
mals . 
bletolu da zlIcchero 
protlottl animali 
vnrle . 

totale 

azienda irrigua 
(lile) 

485 
53 
44 

145 
55 
27 
90 
70 
34. 

1.003 

% 
54 

4 
15 
16 
11 

azienda asciutta 
(lire) 

406 
53 
54 

23 
36 
50 
34 

658 

% 
70 

8 

13 
9 
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Le spese di rCintegrazione, ad ettaro, risultano: 

concimi 
stalla . 
trebbillture; petrolio . 
manutenzione . 
sementi . 
,assicurazioni, Ilmmortamenti 
varie e generllli . 

totale spese reintegraz. (oltre spes~ irrigaz.), 

La distribuzione del reddito risulta: 

reddito globale 
reddito lavoro manu ale (fissi) 
reddito lavoro manuale (avventizi) 
reddito lavoro direttivo . 
inten'sse capitali di scorta 
reddito fondiat'io . 

reddito fondiario netto da imposte 

azienda irrigua 
(Iire) 

95 
8; 

100 
39 
25 
26 
32 

404 

(lire) 

599 
--s7 

220 
28 
62 

209 

170 

Incremento lordo ela spese di" irrigazione L. 59 per ba. 

L'impresa di produzione dell'acqua irrigua. 

azienda asciutta 
(lire) 

82 
52 
66 
37 
18 
20 
80 

305 

(lire) 

353 
22 

118 
23 
3S 

150 

111 

L'acqn:l e' captata dall'abbo!ldante falda freatica,di cui abbiamo giA 
detto, ehe si trova alIa profondita eli 18 metri e risale fino a poeM metri dal 
suolo. II costodi scavo del pozzo e stato eli circa,4700 Hre, ie opere accessorie 
eli L. 1500. 

Aecanto al pozzo sorge una cabina in muratura a due pian1. contenente, 
in hasso, lin motore elettrico per sollevamento, che assicura una portata eli 
50 l./sec. sopra una vasea eli carico del eontennto di circa 12 me. II costa 
cOlllplessivo della 'cahina e risultato di circa 4600 lire, compreso il motore 
elettrieo eli 11 UP" costato L. 800. 

II coudnttore ha ritenuto conveniente, per evitare foi·ti spese, che Bureh· 
hero. state fuori di luogo, in un tipo di agricoitura' spiccutamente estensivo, 
nnn fare alc;llla special(' cl111alizzazione pel' inviare Ie acqne nei rampi. II costo 
duto c.lie s1 tratta di 200 lIa. ili terreno, avrebbe note\'olmente granlto. 8i e 
'pel'do prefel'ito semplicemehte rOllYogliol'e Ie acque nei'romnni fossi di scolo, 
da dove poi v('ngono nuovamente sollenlte con una pompa mobile azionata dal 
trattore. I.e acque sonG distribuite a pioggia ed a scorrimento: l'illlpianto 
8i compone eli 300 metri eli tnbazioni .ad ugello girante, del costo di L .. 5800, 
l/irrigazione e eseguita nelle prime ore del mattino (4·9) e nelle nltime del 
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pOllleriggio (5·8 '/2)' DaIle 9 del mattino nUe 17 del pomeriggio i venti 
Jnltrini impediseono nOllmalmente la buona distribuzione delle acque. Una 
giorllata e, di regola, sufficiente ad irrigare un ettaro eli terreno. 

Si irrigano Ie bietole, il mais, i prati. AIle bietole si somlll~nistra l'acqult 
tine voUe: in iuglio si cessa per impedire la retrograduzione. Al mais pure si 
danno due irrigazioni, preferibillllente pel' scorrimento. I prati sono irrigati 
ad ogni taglio: .2·3volte ogni L'ltagione; i prati di 10 anno si irrigano u;na 
volta. 

II costo, delle opereirrigue .a carattere fondiario risulta in complesso, 
pari a 230 lire' ad ettaro. Esso comprende, :sia 10 scavo del pozzo, la costruzione 
della cabina elettrica, it motore elettrico; cui abbiamo precedentemente a,c. 

cennato (L. 10.800 complessive); sia i rudimentali, rna pur costosi,. spiana· 
menti del terre no '(L. 26.000 complessive); sia 131 sistemazione generale dei 
fossi e altre opere varie (L. 9.200 complessive). In definitiva, comprendendo 
iI costo degli apparecchi a pioggia, si arriva. a 459 lire per ettaro, cifra bassis
sima in confronto aUe altre azie'nde, sovrattutto in conseguenza della poca 
profondita cui e stata trovata l'acqua, all'eeonomia generale delle costru-. 
zioni, al forte risparmio nella distribuzione. 

II costo di esercizio dell'impianto risulta, in proporzi~e, elevato. 
8i pensi infatti che occorre prelevare due volte l'acqua dal pozzo ed una 
dai fossi) ed i disperdimenti sono sensibili. Comunque, calcolando anche il 
costo supplementare dei trattori usati per il sollevamento, si giunge a va· 
lutare una spesa annua di energia di L. 30 per hu. pili L. 20 per manuten
zioni e ammortamenti. 

CENNI SOPRA UN' AZIENDA 
DELLA MEDIA VAL DI CECINA (PONTE GINORI). 

Un impianto irriguo di una certa illlportanza e quello eseguito nella 
media mllata del Cecina, dall\Iarchese Lorenzo Ginori (1). 

Dal Cecina al livello dl Ponte Ginori, dove esiste uno soorralllento, 
deriva un canale della lunghezza di Km. 5 e con una portata all'imbocco 
di 200 l./see., portata che fino. alIa prima quindicina di luglio non seende 
al disotto di questo limite. Dopo, dato, il regime del fiumE., ess(!' si riduce 
fortemente. Si sono pero scavati 6 pOZZI, profondi ill media 10 metri aventi 
una pOl'tata complessiva di 130 l./see. L'acqua sollevata con e,lettropompe, 
integra la portata del canale dopo 1(\ meta. di Illg110. 

La rete adacquatrice seconda.~ia, della lunghezza eomplessim di 10 Km. 
porta Ie acque ai campi; per 11na zOlln di circa 70 ha. posta a pit) alta quota, 

Cl) LoRI!:NZO GD!OKI - La te71uta di Querceto ed il 8UO 8vHuppo in un ventcnnio. -
l'irt'llze, Tip. Mori (dal testo si presume in dllta 1930). 

(D. 10. - La Boni/ieQ e I'impianto di il"1"igazione nella Tenuta di Querceto - Atti del 
Georgotili, 1936-XIV. 
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si provvede sollevando ulteriormente l'acqua dai canali. Inline una zona di 
circa 20 ha. di terreno, e irrigata a pioggia, data la particoUtre' giacitura e Ie 
ondulazioni del terreno. 

Questo impi3Jllto ha, dal punta di vista economico, un interesse partico· 
lare. Sinoti infatti che si e cercato di sfruttare il pin possibile Ie acque a piu 
basso costoderivate dal Cecina con canale, e che, solo quale sussidio a queste 
,si sono scavati i pozzi, ottenendo l'acqva 'a costo pin elevato. Ci pare che 
questo metodo sia da considerare con ogni attenzione dai progettisti tOl>'Cani, 
('he troppo spesso, constatando l'~mpossibilita di usare Ie ij.cque di fiume.'o di 
torrente per tutta la soogione irrigua, riQ.uuziano d~l tutto ad esse e si basmio 
esclusivamente sui pin costosi pozzi. Anche l'impiego di metodi misti per 
l'irrigazione a pioggia ed a scorrimento, secondo che Ie condizioni del terreno 
determinano la convenienza dell'ullo 0, dell'altro metodo, ci pal' deglla di 
attenzione. Moltissime zone toscaue sf trovano nelle' c'ondiziolli di trarre il 
miglior giovamento do, que~t~ soluzioni miste. 

Avevamo dapprima avuto l'idea di studiare a fonda questo caso, Jp.a 1<1 
brevitil del periodo irriguo (3-4 anni) ci ha dissuasi: i dati'di produzioni non 
potevano essere convenientemente conguu,gliati. Abbiamo tuttaviasomma· 
l'iamente indagate Ie fondamentali l'ipel'cussioni dell'irl'igazione sopra lin 

comune podere di piano, senzatuttavia giungere alla impostazione del bi
lando azieudale. 

II podere considerato ha una superfide complessim di 20 ettari: sette di 
essi sono irrigui. Questa caratteristica e comune a tutti ipoderi deUa localitii, 
cha l'isultano composti di un, appezzamento collinare asciutto e di \1ll0 pia· 
neggiante irriguo. 

Nel poder'e si pratiea ia rotazione decennale: circa 8 eHari SOllO It grano, 
2 a mais, 6 a medica, 2 11 trifoglio, 2 a bietola, da zucchero. Prima deU'irriga: 
zione si praticavQ inv~e una rotazione qU~l,driennale con un quarto a trifoglio 
(5 ettari) e due a grana (10 ettm'i). 

Le variazioni che si 'notano nella ripartizlone delle superlici sono quinui 
del tutto simili a queUe incontrate nelle aziende precedentemente stiHliate. 
COil l'irrigazione inoltre e fortemente dimin~ito il mais mentre sono allmt'll' 
tate ie bietole do, zq.cchero. 

La.eonsistenza, media del bestiame e notevolmente aumentata. Si tenp· 
vano normalmente 2 buoi, 4 vllcche e due 0 tre vitelli; dopo l'irrigazione 
si tengouo invece 2 buoi, 4 vacche, 5-6 vitelli e giovenchi che. sono venduti 
adulti, a Imoll peso; e menire prima occorrem alimentare il bestiame per 
qllHlche tempo con paglia mista a fieno, si puo attualmente vendere una parte 
dpi foraggio: circa 80-90 q.li di fieno allllui. Le proeluzioni quantitative SOIlO 

1,utte superiori. Da misurazioni esegulte slli prati artificiaIi si rileva un incre· 
mento Ilotevole con l'irrigazione: esattamente da 96 a 131 q.Ii eli fieno. 
Le bietole da zUCchero passano da. 261 q.Ii per ettaro a 408: Ie pola riz7.azioni 

II" 
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risultano assai migliorate e toccano talvolta i 20. 0 II mai!j, coltivato in file 
assai larghe, jH'oduce circa 27 q.li ad ettaro; prima non giungeva a 18; il po· . 
1Il10doro passa, da 153 a 517. Hi puo otten ere inoltre un secondo raccolto di 
mais cinquantino. 

Per quel che riguarda- imezzi di produzione si sente attualmente la viva 
necessita di concimare con pili abbondanza. Ai prati artificiali si sommini· 
strano 6 q.li di perfosfato, mentre prima si dava il solo letame. L'incremento 
di p1'oduzione del fieno, sopra riportl~to, si eleva per i pl'ati ir1'igui concimati, 
in confronto agli asciutti cOllcimati, di altn 8·10 q.li per ettaro. 

II lavo1'o necessario e adesso molto maggiore: i mezzadri sono costretti 
ad ass urn ere lavoratori avventizi pe~ la 'mietitura, fienagione, ecc.: in com· 
pJesso 1·2 uomini per il periodo estivo. 

La quantita di acqua sonlluinistrata e di circa 1300 mc. per ettaro e per 
bagnatura. I prati SOBO bagnati normalniente 4 volte, il mais una ° due. 

Secondo quanto scrive il :Marchese Lorenzo Ginori, ·la spesa complessiva 
ill esel'cizio risulta di L. ill ad ettaro (meta a carico del colono). L'aumento 
di reddito fondiario risulterebbe di L. 98 .ad ettaro, il saggio di investi· 
mento del 6,50 %. 



CAPITOLa QUINTO 

I RISULTATI ECONOMICI DELL'IRRIQAZIONE 
ED I fATTORl CHE Ll HANNODETERMINATI 

II minuto lavoro di analisi che abbiamo sinora com-piuto, e sostanzial
mente consistito in un confronto tra aziende irl'igue ed asciutte, confronto 
eseguito col metodo dl cui abbiamo'detto nelle premesse. Oeeorre ora proee
dere all'indispensabile lavoro di sintesi e di interp1'etazione; rieordiamo pero 
che mrie ragioni ci eonsigliano di non procedere troppo a rondo nelI'opera 
riassnntiva. Si' tratta, in sostanza, eli casi diversi, ehe acquistano il 101'0 

preeiso signifieato solo se esaminati in rap porto ad un. particolare ambiente 
o ad un partieolare tipo di azienda agral'ia, ma ehe non possono essere rias
sunti ed inquadrati in un astratto caso media, ehe sarebbe del tutto vuoto, 
ast1'atto e dilimitato ,interesse. 

1. - LE. INFLUENZE DELL'IRRIGAZIONE SULLE AZIENDE 

Influenza sull'ampie,z,~a dell'azie-nAa. -..:.. DaIle rice1'che compiuw si puo 
dedUl"l'e solo che l'ampiezza delle aziende irl'igue -ifel'IllO rimanendo il sistema; 
familiare di eonduzione --'0 tende aq. essere minore eli quella, delle ordinarie 
aziende asciutte. Non si puo pero, in modo soddisfaeente, valuta:re qua/ltita
tivamente tale tenUenza. 

Occorl'e inf~tti rieor,dare ehe I'irrigazione, nella maggior parte eleic(lsi 
studiati. si e sviluppata, quasi sempre, in tempi recel1ti. e, in' un organismo 
aziendale gilt organic-amente sistrmato e'd'ampiezza ben definita; organismo 
ehe uua lUl1ga il1ceflsante eyoluzione aveva perfettamente plasmato sui tipo 
asciutto. Quanto tempo oecorrerll affinche l'azienda il'rigua trovi la sua com
pleta sistemClzione e divenga un tutto armonico? Probabilmente non poco. 

si pensi infatti ....,. l'ifel'endosi aIle zone appoderate - ai capitali stabU
mente immessinel suolo e soprottutto aIle costruzioni, ehe solo col tempo 
potranno aclattarsi pel'fettamente aIle nuove esigenze. 

Nelle zone di verchia irrigazione, dove abbiamo eseguito il confront!} 
tra ,distinti podeJ'i aseiutti ed irrigui, e do\'e quest'ultimi sono tali da C€H-
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tinaia di anDi, come avviene nella basse, pianura: 'lucchese, il eonfronto delle 
ampiezze azieJ;ldali e maggiormente fecondo di risultati; rhsultati ehe sono 
quasi sempre coneordanti COIl Ie tendenze ehe si potevano logicamente pre
"edere per via deduttlva. 

Nella conca pistoielSe-.tiorentina, i .poded irrigui cite 8i estendono nelle 
vicinanze di Pistoia, hanno una ampiezza minore dei comuni poderi asciutti. 
Le superfici eli quem da noi studiaticoncordano aU'incirca per Ie ampiezze 
;normali (ettari 4;,40 e 6,50 rispettinlluente); 8i tratta sempre - come lSi 
nde - di un. buontel'Zo in pit). Nella pianul'a luechese i poderi irrlgui sono 
norma1mente pili piccoli dei podeli asciutti 0 semi-il'l'iguL Ill. altri punti della 
p~nul;a inveee ili sviluppa' un tipo' di podere asciutto elltremamente intensivo 
~d attivo, in buona parte basato 'suile culture Jegnose specializzate e ehe Jm 
dimensioni Dormali pili piccoJe dell'irriguo. Ne e un esempio n podere 3scil11:to' 
da noi studiato per Ia bassa phlll!U'/l, lucchese. 

Nella pianura litOl'lClllea Yl:rsiliese - zona ad antica irrigazione - Ie 
aziende irl'igue risultano, costantemellte, pill piccole delle a8ciutte; quelle 
da Doi studiate confermano tale teudenza: 8i noti che, am·he in questo caso, 
siamo all'incirca al terzo in meno. 

Niente di pit) si puo dire sull'andament(l del fattore ampiezza. Gli altri 
.('asi 0 non dicono nulla dato the il breve tempo traseorso dall'illizio deU'irri
gaziOlie non ha influito sull'ampiezza, oppure Ie elifferenze che si riscontrano 
sono dovute ad altre circostanze: ad esempio al vario raggl'uppamento tIi 
p()deri che si nota nelle ('oppie ·azielldali della pianura pontederese 0 della 
valle eli Cecina (II). 

Influenza 8ulla riparti;:ione della 8uperficie pn),zutUpa. - Hiportianlll 
nella tabella a pagina seguente, Ie varie o~,*,l'vazioni ('olllpiute in proposito. 

Malgl'ado che, tome giit abbiamo avuto (,lira di avvertire varie voltI', i 
dati espusti rignul'dino in sostanza c<lsi Don omogenei, poiche il fattore che 
Ii Ita Ol'iginati - l'irrigtlzi'one - assume forme e modaliUt diverse secondo 
11' varie zone, e perclH~ diverse sono pure Ie caratteristiche ambientali, e sem
pre possibile notare una certa ulliformitu nelle \'ltriazioni delle snpertici 
relative oeeupate' dulle varie colture. Si puo anche allllllettere che I'irriga
zione in questo caso tenda a Pl'OVOCllre reazioni uniforllli. La val'iazione ehe 
piu coJpisce e costituita dalla rfstl'izione della snperfieie a grano, qnasi sem
pre compensat:L da' ull'estensione delle fora.ggere in rotazione. In'rari easi 
eS!;lL nOll 8i veritica, mit e allorn facile accorgersi elle lSi tl'atta di situazioni 
particolari: nella pianum campigliese, ad esempio, la dilllinuzione delle fo

l'aggere avvenuta in seguito all'irl'igazione, coincide con la scompal'sa del 
pro,to di Iupinella poco produtth'o e con 10 svilllppo del lliedicaio (confron· 
tare cap, V). 
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Ripartizione percentuale. della superficie produttiva, 

1 Culture da rjnn~vo Colture 

ZONE E AZIENDE 

lindustri.li I 
Cere.li I Forag:;.,. specializ .. Culture 

(in zate Varie 
v8rie (vern in) complt'sso) (trutteto, ripptute 

ortO) 

Alt. Valle del Tever •. . { irrigua 7,0 6,0 49,0 30,0 - 8,0 44,0 
asciutta 7,0 6,0 55,0 24,0 - 8,0 44,0 

Conca tiol'E'ntina-pistoje~. 1 
irrig-oa 4,9 13,6 40,0 26; 7 7,9 7,4 39,5 
asciutta - 19,9 40,7 39,7 - - 38,7 

Val di Pe ... ( irrigua - 12,0 35,0 47,0 6,0 - 32,0 
l asciutta - 8,0 40,0 40,0 6,0 6,0 35,0 

Basso. pianura pisanll ( iITigua 10,0 6,0 32,0 43,0 4,0 - 30,0 
/ aeciutta 9,0 10,0 38,0 38,0 4,0 - 33,0 

p ianura orticola pisana f irrigua - 11,4 22,5 .8,3 56,1 1,7 -
/ asciulla - 16,6 50,1 25,0 "- 8,3 11,0 

\ irrigua - 23,0 33,0 29,0 4,0 2,0 '26,0 
Pianura lucchese . .' 

i 
irrigua - 17.0 39,0 36,0 2,0 2,0 29,0 
8C'lciutta - li,O 33,0 22,0 20,0 - 20,0 

iallura pontederest! . I Jrrigua io,o - 41,0 49,0 - - 34,0 
asciutta 9.0 - 49,0 ' 33,0 4,0 - 35,0 

P 

ianur8 versiliese (1) I irrigua - 24,3 37,9 32,4 5,4 - 3~,O 

asciutta - 19,4 38,9 38,9 '2,8 - 19,4 
p 

iaDura, versiliege (II) f 
irrigua - 11,0 34,0 42,0 6,0 - 34,0 
asciutt. - 20,.0 44,0 24,0 6,0 - -

p 

ianura cecinese (I) . I irrigua . 8,0 6,0' 36,0 50,0 - - 23,0 
asciutta ~,O H,O 36,0 43,0 - - 23,0 

p 

iaDUl'a cecinese (II) 'j irrigua 26,0 - 37,0 37,0 - - 46,0 
asciut~a 10,0 12,0 47,0 30;0 - ,- 33,0. 

P 

ianura rampigliese { irrigua 5,0 4,0 37,0 47,0 - 7,0 4,0 
asciutta - 11,0 34,0 55,0 - - 4,0 

p 

Sovente l'il'rigazione determina un aumento'delle colture intercalari: si 
uoti, a questo riguardo, che anche dove questa variazione non risulta molto 
evidente, essa ha econo!llicamente un notevole peso, perche spesso Ie culture 
intercalari delle aziende irrigue sonG costituite du granoturco (aziende vel" 
siliesi) 0 da bietole zuccherine (cecinese' II). 

Lo svlIuppo degIl orti si nota solo in queUe' particolari zone dove il clima 
consente lepl'oouzioni ricche da esportazione (come e noto tralasciamo di 
esalll~nal'e i comuni orti ~tenden~isi nelle 'immeuiate vicinanze dei rentd 
auitati). Nel nostl'O studio 'abbiamo riscontrato rio solo una "oIta e ,con 
intensita noteyole (pianura orticola pisana). , 

'Maggiore c.omplessita e a,ndamenti al}pal'entemente piu contrastanti si 
Ilotallo esaminando Ie culture da rinnovo. La loro superficie reltltiva - non 
senza qualche impol'tante eccezion(- - tende, in generale. ad anmentare con 



- 166 -'-

l'irrigazione, ina non di molto. Si potrebbe pensare elle dovrelJhero molto 
aumentare Ie culture 'industriali rieclle da rinnovo, a detrimento delle aItre, 
rna anche questa variazione non risulta chiaramente. Occorre pero ricordare 
elle Ie culture industl'iali da l'iunovo intel'essanti I'agl'icoltnra toscanH, /Sono 
sostanziaimente Ia. bal'babi'etoia da zuechero ed il tabaceo, ed e noto clle Ia 
101'0 coltivazione e soggetta a vil1coli e.1imitazioni. II granotul'co - elle for
t.emente risente dei benefici della irrigazione - non tende a diffondersi: pitl 
spesso avviene che nella stessa annata si ottenga Ia doppia cultura (mag· 
gengo e cinquantino) secondo l'uso COlllune della Luccllesia. 

Influenza Sui capitali di 8corta. - Le l'iperCllssioni dell'irrigazione su 
questi capitaIi sono riassunte nella tabella rhe segue:. 

- -~ ~ ~-

V.lore Peso in carne Val ore Valore totale I Incremento 
seode vi \'e 

ad ettaro 
scorte morte scorte 

I 
percentuale 

AZIE'iDE ad ettaro ad ettaro an ettaro I dE'l valore 

irrlgua I .seiult. 
lire lire 

irrlgUal asciutt. 
k,!l. kg. 

irrigua I ",ciutt. 
1ire lire 

irrigua I asciulta! irri~ua I ",ciutta 
lire lire I - 100 

,\lIa Valle del revere . I 1.266 725 4H 241 610 524 1. 876 1.249 150 100 

Conca fiorcnlina pistoiese 1. 815 1.190 5~5 328 996 ~78 2.811 2.068 136 100 

V.I di Pes •• 2.281 1.450 570 3S;; 882 718 3.163 2.168 146 100 

fiassa pianura pisana 2.044 1.181 51O~ 293 1. OiO 989 3.084 2170 142 100 

Pianura orticola pisan8 1.138 1.077 350 343 1.2:!G 9,4 2.36! 2.061 .JlS 100 

Pianura luccbese . 1. 335 766 505 295 1.~26' 970 2.611 1.736 150 100 

Pianl1l'a pontederfse . 1.70. 1.298 447 326 8i10 820 2.5'\8 2.118 122 100 

Pianura versiliese (I) ~ 2. 217 2.125 593 560 804 575 3.0~1 2.700 112 100 

Pianura vetsiliese (II) 1. 394 1. 032 312 2t12 1.023 698 2.417 1..30 UO 100 

Pianul'a cC'cinese CI) . 1.570 1.285 373 260 433 421 2.003 '1.706 117 100 

Pian lira cecinese (Il) 2.281 830 T60 3')') 1.620 745 3.901 . 1.575 248 100 
i 

Pianll1'3 r.ampigJiese 730 390 173 122 310 2-17 1.140 636 i 179 100 
: 

ll.a 1I1llento dei capitali di scorta, sia in qnantitii. ehe in valore, e quindi 
una. caratteristiea l'ipereussione dell'irrigazione ehe si veritka in ogni easo. 
L'aumento e piu sensibile per Ie scorte vh·e; e eio si l~iconnette u, quunto ab
bimno precellentelllente detto circa la tendenza ,-er80 10 s\-iluppo dei· prati 
che si mllnifesta in seguito a1l0 sviluppo dell'irrigazione. 

L'incremento non e pero ·nnifol'me per tutti itipi· di 6zienda studiati. 
El>so e minimo nella pianura orti('oia plsana, e si capisce bene il perc hi', e 
mnssimo nell'azienda della piannra eecinese (IIt dove la irrigazione ha dete!'
minato lin eOlllpleto l'h'olgilllento (leI sistema agrario. XOl'malmente l'in(']'e
ll1('nto del valore dei eapitali oseilla intorno a1 50 % del nliOl'e pl'imitivo. 
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1 nf/uenze sulla concimazione. - Si dice comunemente che Ie culture irri. 
gate esigono una maggiore quantita di elementi fel'tilizzanti ne~ confronti 
tJeUe, asciutte. Cio significa, in sostanza, che l'irrigazione, se com'Qinata ad 
UDa maggiore fertilizzazione, provoca un effetto utile totale (che si puo mi· 
lSurare in base aU'incremento quantitativo di produzione) superiore a quello 
che si otterl'ebbe sOlllm3ndo gl~ incl'cmenti ottcnibili sepal'atamente. E' questa, 
una conseguenza della cosiddetta « legge delle proporzioni definite» cui. il 
Valenti annette tanta importanza. 

La tendenza a concimare maggiol"mente Ie culture irriglle si nota in 
tutti i cnsi da noi studiati. Tendenza tuttavia che non risulta con piena evi· 
.deuza daI semplice esame delle, quantitil £Ii fertilizzallti aJ."tificiali sparse nel 
terreno, poiche anche la maggiore quantita di leta me va ten uta presente; 
abbiamo, infatti, vist(} ehe 10 sviluppo irriguo e eostantemente accompa· 
gnato da un aumento della quantitii £Ii bestiame esistente. Si noti adlche che 
gli effetti della maggiore concimazione letfimica 80110 ill. parte gilt visibiIi, 
ma in parte non si sono ancora manifestnti. 

Le variazioni soprovvenute nelle quantita dei concimi artificiali impie· 
gate, risultano dalla seguente tabella: 

Concimi fosfatici \ Concimi Olotali \ Concimi potassici Valore assoluto Incremento 

AZIENDE irri~~3.1 asciutta irrigU~'lascfutta ir~igua I asciutta irrigua 1 asciutta itT igua I asciutta 

(quintali per ellaro) (lil~ per ha,) I (% del \'alorE') 

Pianure int'eme: I I 
'Alta Valle del Tevere 2,77 2,55 0,90 0,70 - - 124 106 117 100 

Pianura Oorentina-pist 3,80 2,50 1.62 0,80 - - 196 111 li6 100 

Val di Pesa . 5,05 2,80 0,90 0,90 0,15 0,15 191 137 139 100 

Pianure precostis7'e: 

Bassa pianura pisana 5,40 3,45 1,08 1,08 - - 19n 152 131 100 

.pianul'a ortioola pisana 4,35 5,07 2,22 2,06 0,62 0,31 296 278 106 100 

ld. (concime qrganico) mc. - - 30 - - - 27() - (204) 1 100 

Pianura lucchese 3,33 2,25 1,45 O,8~ - - 172 10:; 164 100 

Pianura pODtederese 5,20 l,50 1 - 0,90 - - 1~9 H;6 114 100 

Pianure costi~re: 

Pianura "er~iliese (I) 5,50 5- 1,42 1,25 0,20 0,20 239 217 110 100 

Pianur'a versiliese (II) 3,60 2- 1,18 0,66 - - 162 90 180 100 

Pianura ceciJlese (0 . 4.52 2,85 0,85 0,90 - - 163 127 1~'8 100 

Pianura cecinese (II) 5,25 2,90 2,20 1,10 - - 266 123 213 100 

'-al di Cornia .2,24 1,87 0,65 . 0,58 - - 95 82 116 100 

1 Calcolato per l'illsieme' del concim£ chimici e organici, 
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Non si nota qu1ndi nessuna eccezione aUa rilevo,ta tentlenza di anInl'II
tare Ie concimazioni. 8i osservi anelle che Ie misure degli ~ncrementi Don 
variano moIto dalI'una alI'o,Itra coppia aziendale esaminat"o,. 8i plIO pure 
notare clle l'incrementomaggiore e pil) evident~ 51 rib'ova nella categoria 
dei concimi fosfatici, mentre in quella degIi azotati non e raro tl'ovare casi 
di eoncimaz~one immutata. Cii) porterebbe a «oncludere che mentre tutti gli 
agl'icoitori si sono trovati d'aecord~ sulla necessita di aumentare Ie conci
mazioui fosfatiche, e s~ sono trovati grosso modo d'accordo anche sulla mi
sura oi tale aumento, maggiore disaccordo regno, invece sullo, utilita Ili iucre
mentare Ie azotate; Ie varietit di solllzioni indicano clliaramente questa iu
certezza. La diminuzione dell'impiego di concimi azotati nell'azienda della 
pianura di Cecina e in realta conseguenza della diminllzione delle culture 
ehe maggiormen,te richiedevano questi concimi: I.e concimaziolli per ettaro 
delle varie colture sono rimaste immutate .od aumentate . 

. L'aumento delle concimazioni fosfatielle va, spessissimo, ad esdllsivi> 
vantaggio dei prati in rotazione. E' per essi ehe let neeessita dell'aumento 
si e maniiestata chiaramente: nelle varie aziende esaminate abbiamo COIl1U
nemen-te osse~vato il caso di prati 'non coneimati nella fase asciutta e ('on
cimati con 4-5-6 q.li di perfosfato ao ettaro nell'irrigua. 

Influenza 8ulle prodl/zioni quolltitafit:e. - Non sempre e 8tato possibile 
vullltare queste influenze COil esattezzu; riportiamu sulo i dati. che si pos
sonG ritenere assoilltamente sieuri. Le pl'oduzioni sono espresse (in qllintali 
od aItre unita) per. ettaro di 8uperficie effettivamente occupata du (lUella 
data (,Illtura. La prodnzione vinicola e qllella. zootecnica; sonG rife rite . ad 
ettnro, uividenl10 'Ia pmuuzione complessiva per_ gli ettari comple5!;ivi. Ab
biamo cosi fatto poiclH! a noi preme il confronto tra Ie produzioni delle 
aziende asciutte e quelle delle irrigne; se 8vessimo invece seelto corne base 
di confrollto la superticie vitMa, uvretihero potu to fu('ilmente sfuggil'e iute
ressanti ripel'cnssioni elle e inYe<'e necessario porre ill chiara luee j ~arehbe 
sfugl,rita sopruttutto quella contraziolle della produzione "inieola che e spesso 
etIetto dello sviluppo irrigutJ. 

I dati l'elativi aIle prouuzioni quantitative risultano dalla seglleute ta
vola. La, mancllnza di proulIzione e judicata dalht lineetta, il dato jncel'to 
o non condncente oa 11n ·interrogatiYo. 

Anelle per quel che rigullrua Ie 'influenze dell'il'rig~zione sulle produ
zioni qllantitative e possihile riconoseere, grosso modo, ,una certa uniforrnita 
<Ii Illldamenti. II grano, i!1 genel'ule risente Vltntaggio dalla minur sllIWl'fieie . 
rt-lath-a ('he o('cupa. dalle migliol'i rotazioni, e soprattutto dalla nHiggiore 
quu,ntitu, di leta me. L'incI't'lUento -eli produzione, dOVlltO al. fattore iI'l'igl~
zione, si valuta in media a 3·4 q.Ii pl'r ettaro j al massimo a 5. Trattando 
delle singole aziende abbiamo esposti maggiori pnrticolari. 
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Produzioni nnitarie quantitative. 

I I Bietole Prato Mais Carne Carne 
ZO!l'E E AZIENDE Grano Tabacco da arU- Majs ioterca· di di ViDO Varie 

zuC<'.bero nciale lare vitello vacca 
I 

Alta Valle del Tevere I I. 26,0 23,S - 105,0 42,0 - 1,6 0,4 8,7 -
A. 23,0 10,0 _. 46,0 18,5 - 0,7 0,3 12,0 -

Pianura fiorenlina-pist. I I. 20,4 - 210,0 ? 39,3 - 2,9 0,4 4,9 -
A. 18,6 - - ? 1~, 7 - 1,1 0,1 8,1 -

Val dl Pes •. I I. 26,0 - - ? 3~,O 19,0 2,5 ? 5,6 16,31 

A 23,0 - - ? 18,0 - 0,6 . ? 14,7 -

Bassa pianura pisana I I. 2~, 72 20,0 -. . ? ? - I 1,4 0,4 6.6 -
A. 17,72 14,2 '-- ? ? - I 0,5 0,2 4,6 -

) 

j I. 19,0 - - ? ? - I '0,4 ? 6,9 PianUf'8 ortioola pi sana I -
( A. 19,0 - - ? ? . - 0,4 ? 9,7 .-

P J 
I. 29,5 - - 110,0 '5,0 33,0 1,6 0,5 3 1.4 R5,0' 

ianura lucchf"sC I. 26,9 - - &5,0 36,8 24,0 1,4 - I 8,5 'iO,Os 
A. 16,0 - - 5~,0 17,2 - . 1,6 - 13,8 I 49,0' 

ianura .pontederese . ( I. 14,0 22,3 - 75,0 - - 1,5 ? 1,8 -
I A. 14,2 8,4 - 4[1,0 - - 1,1 ? 6.1 -

ianura versiliese (I) I I. 31,7 - - ? 39,2 24,5 0,6 0,3 8,5 7,01 

A. 30,0 - - ? U,3 - 0,6 0,3 8,6 4,91 
P 

ianura varoili ... (II) I I. 16,0 - - - 22,0 10,5 0,5 ? 2,6 -
A. 14,0 - - .- 10,5 - 0,4 ? i,6 -

P 

jaDUl"a cecinese (I) . { I. 21,S - 250,0 ? 30,5 - 0, 2 ? 5,5 -
A. 24,5 - 120,0 ? 14,7 .,... 0,1 ? 3,9 -

P 

ianul'a cecinese (II) 1 
I. 27,0 - 320.0 115,0 - - ? ? o 'J -

A. .!!lI,O - 135,0 35,0 ? - ? ? .5,3 -
iaonra campJgliese ( 1- 16,0 - 250,0 ? I 20,0 - 0,3 0,:1 - -

( .\. 

·1 
15,0 - I - ? , 9,0 - 0,1 0,2 - -I 

! I I 

P 

P 

1 FI'utta. - a !>talo stabile. _ 8 Cal'De suina. 

Le infiuenze sulla produzione quantitativa del tabacco - coltura che e 
sempl'e dirett~lrnente irrigata - sono pure sensibili. E' interessante notare 
cile,. con l'irrigazione, il· tabacco giunge ad un livello quasi costante della 
quantita prodotta, costanza che e diinostrata non solo dalle medie esaminate 
nella prece«lente tabella (ed in tal caso l'afferrnazione non sarebbe troppo 
sicura poiche si tratta di soli tre casi) rna ancbe dall'esarne delle produzioni. 
()ua~titative nei singoli anni. In rarissirni casi il tabacco irrigato ba pro
'dotto pin ill 25 q.li ad ettaro 0 mellO <Ii 20, mentre Ie oscillazioni di produ
zion,e in cultura asciutta sono molto ph) ampie. 

In una delle aziende esaminate - quella «leIla pianul'a ·pontederese -
la. produzione in cultura asciutta e rnolto bassa (8,4 q.li per ettaro) e I'incre
mento e stato percio notevolissiilno (circa 14 q.li per ettaro in piu). Nella 
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azienda. della bas-m pianura pisana invece, dove Ie condizioni sono pili favo
I'evoli e Ie produzioni elevate anche nella fru;;e asciutta (14,2 q.Ii. per ha.), 
!'incremento rislllta di circa 6 q.li: meno della meta del precedente. 

La produzione quantitativa delle bietole da zucchero risente un fortis
simo beneficio dell'irrigazione, beneficio particolarmente importante nelle 
zone bieticole litoranee, .dove la persistente siccita estiva rende assai misere 

. Ie produzioni, che in coltura asciutta, variano da 100 a 140q.li per ettaro. 
Oon l'irrigazione invece si oltrepassa Ia media di 250 q.Ii ad ettaro, giun

gendo anche a 400-450 come abbiamo avuto occasione di riscontrare in una 
azienda della pianura litoranoo cecinese .. In taluni casi (si veda l'azienda 
cecinese II) si possono ottenere, merce I'irrigazione, Ie bietole (la zucchero 
anche c()me seconda cultura. 

I prati artificiali risentono benefici molto forti dall'irrigazione. 
Gli incretnenti risc(mtrati, nei quattro casi in cui e stato possibile valu

tarli esattiunente, sono vari; due ()8cillano intorno ai 60 q.li per ettaro, uno 
si spinge sino ad 80, l'altro scende invece a soJi27. Questo minimo trova la 
sua giustificazione nella .natura del terreno, estremamente argilloso e com
patto, che ostacola grandemente 10 sviluppo vegetale e clle male utilizza· il 
beneficio dell'acqua irrigua. 

L'incremento di produzione del mais risulta con piena evidenza, ed e. 
sempre molto sensibile .. Il mais irrigato, da produzioni comunemente com
prese tra i 30 ed i 40 q.li ad ha. ; scende sotto i 30 solo in -9-ue aziende .lito
ranee, caratterizzate 0 da terreni di scarsa fertilita (azienda versiliese II) 
o dalla frequenza degli impetuosi venti marini,che nell 'estate , ostaeolano 
fortemente la cultura (azienda delle pianura campigliese). Le prodnzioni 
quantitll.tive senza irrigazione invece ral'amente superallo i 15-18 q.li per 
ettaro. 

Anche nel caso del mais si riscontra una diversa variabilita di produzione, 
che meglio risulta con l'esame delle produzioni nel tempo, pel' una stessa 
azienda. La variabilita della produziolle asciutta e realmente fortissima: 
neUe annate piovose facilmente supera i' 25 q.li per ettaro, nelle anllate sicci
tose si l'iduce 8-10 e, talvoIta, addirittura si annulla. Oio avvielle con llna 
certa frequenza dove l'azione della siccita si combina con quella" pure dan
nosa, dei venti marini. 

. II mais, in cultu;ra intercalare, pu<l solo ottenel'si COIl l'il'l'igazione. La 
resa unitaria e naturalmente inferiore aquella del rna is maggengo, rna Ie pl'O
duzioni sono tutt'altro che disprezzabili e superano talvolta i 20 q.li per 
ettaro. Tale produzione e caratteristica delle zone lucchesi (comprendendo 
in esse anche Ie zone litol'anee della Versilia che, sotto un certo aspetto 
costituiscono una prosecuzione dell'agricoltura di tipo lucchese Yt'rso illlTlare), 
rna e stata anche sperimentata in un'azienda irrigua delle zone interne (Val 
di P~sa) COIl rhmltato assai favorevole e incoraggia,nte. 



-- 171 -

Le produzioni anmali; COme abbiamo gUt val'ie volte rilevato, suhiscono 
un netto incremento per consegu.enza dell'irrigazione. La tabella riportMa 
e ablJastanza chiara nei rigllar,di dell'entita, eli questi Incrementi, e poosiamo 
esimerci di commentarlu. 

Gual'diamo intineil ,"ino. L'irl'igazione, quasi sempre, d'eterminauna 
diminuzione di- questo prodotto; Ie cause cli, do rislltuno chiare daUe (~(I\I~i' 

derazioni svolte' nella prim3J parte di questa indagiIie. La densita clellc dti 
e l'il'regolarita dei fiIari, caratteristiche dell'agl'ieoltura tOlSeana, non per
mettono di distribuire razionaImente Ie acque e di spostare gli aIlpareeehi 
a pioggia 0 di regolare i turni <Ii irrigazione, costrillgollo 0 a ,rii1ullziare 
all'irrigltzione cd a sopprimere alcnne viti. DO~'e l'~ziendn ag1'l1ria si era 
gia organizzata stabilmente suI tipo asciutto, l'irrigazione determiJia pcrcio 
un profonllo. eambinmento. Basandosi' invece sulla produzione quantita.tiva 
per piallta, si nota elle spesso l'irrigazione tende ad increinelltare questa 
produzione, dato elle essa, sia pure indirettamente, pone Ie piante iu·con(li· 
zion~ di muggior vigore vegetativo e pel"lnette di superare.i dannl della, siecita,. 
o anclle, talvolta, favorendo una pii! rapida emissiolle {Ii l'a<lici 0 llI,iute· 
nendo Ie piante in uno stato di maggior turgore, riduce fOl'temellte i <lanni. 
provocati {jalla fillossera e n~ rital'da In invl1sione. 

Si puo concludere che la-dove l'irrigazione pUll inserirsi nella preesistente 
organizzazione azielldale senza- ostacolare la vite (zone a campi larghi. con 
Iilari di viti regolai'i, t'Cc.) la 'produzione vinicola ten<le ad anmentUl'e. Cio 
si ve'de chhiramellte nell'aziendadella bassa pianura pisHlla' e in qnella red
nese. Altrimellti la pl'oduziolle vinicola diminuisce. 

Le injtuenze 8ull.a qualitd ciJei prodotti . . - E' molto eOl?troversa la, que: 
stione .deU'inlluenza dell'iI"rigazione 'sopra la qualita dei pl'odotti. Riassll' 
miamo Ie ossenaziolli pili importanti compiute nel ('orso delle ilostre in· 
lla.gilli. 

Per ii, tabacco si ritiene generalmellte che l'irrigaziolle provochi uno 
scadimellto di qualita; tale opinione e sostanzialmente accettata <1agli organi 
preposti allastima ed alla classifieazione -dei tabacehi. Freqnellterneute ai:Jzi, 
vigono disposizioni tendenti a limitare it nllmero 'delle bagn{Jtur~ e a sospen
derle' neUe epoche prosl;ime aUa rll,reoIta. 

I casi <1a noi esaminati spes so confermano tale opillione, mn: abllhllllo 
uvuto an.cJ~e .modo di cOllstatare che, dove l'irl'igazione e bene eseguita, e, so
prattutto, tempestivamente, e non si impiega un notevoIe « COl'pO <1i" acqua », 

tali efi'etti negativi sono molto minori, 0 <lnclLe si trasfOl'mano hi vl1ntaggi. Ci 
pare in so~tanza di poter conclu'dere che si tl'atta di una pura qupstione IIi 
tecniea cuIturale: il tabacco il'riguo eioe, -de"e essere coltintto ('onl1.ccol'p:i
menti e modalita diverse dal tabacco asciutto. Aniene in 'pratica elle, melltl'e 
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gli agricoltori toscnni hanno ormoi ottime conoscenze' e ripetllte esperienze 
della coltl1rll asciutta, poco conoscono la irrigua, e mantengono inalterati j 

lIIetodi cuIturaIi vecchi; 10 scadimento di qualita. sarebbe quindi una conse
guenzll di questa partieolare e transitoria situazione. . 

Qucstione non del tutto simile e (lUella relativa alIa qualita. delle bar
babietole da zllcchero. Anehe qui e noto ehe gli zuccherieri, ehe desiderano 
bietole ad alto contenuto' di zucchero, hanno ostacolato l'irrigazione, ehe 
anzi in taluni contratti e stata espressamente proibita. Le ricerehe compiute 
suI contenuto in zucchero delle bietole durante il periodo vegetativo mo
strano infatti ehe tale contenuto aumenta sino ad un dato periodo (ad esem
pio -per' talune zone - fino alla prima decade di agosto). Le prime pioggie 
di /lettembre determinano un rapido accrescimento in peso della bietola senza 
ehe a,umenti 10 zucchero e in definitiva si ha una diminuzione della percel1-
tnule (li zucchero cOl1tenuto nelle bietole pur rimanendo immutata la quantWI. 
di zuechero totule per unita di superfieie (retrogradazione apparente). II per
sistere delle pioggie, provoca una nuova emissione di foglie da parte della 
bietola" un l'igoglio vegetativo della pianta, un ingrossnmento degli organi 
p'lrenchlmatici, in parte a spese deIIo zucchero gia. forma to: si 1m ill tal 
caso la eosiddetta retrogradazione reale. 

In eultura ~ciutta Ie bietole vengono tolte <lal suolo generalmente prima 
che avvengano questi fenomeni, rna si teme ehe l'irrignzione possa, in un 
eerto sellso, antieipare queste diverse fasi d'andanlento della retrograda
zione e che Ie bi€tole prodotte abbiano, in conclusion(', un basso conteuuto 
pel'Centnaie di zllcchel:o. 

Le osservazioni da noi compiute - soprattutto nelle zone bieticele del 
cecinese - ci illducOllO a concIl1dere diversamente. L'irrigaziolle, belle ese
guitll, tende ad aumenture - sia pur Ieggermente - la pO\Hl'izzuzione delll~ 
uietoIe, mentre sono dannose Ie irrigazioni intempestive, esegnite nelle epoelle 
immediatamente prece<lenti Ia raceoita 0 eon grandi quantitu, di acqna (1). 

Anche in questo caso, sostanzialmente, si trutta di una, ql1estione IIi tec
nica culturale e irrigatol'ia. Naturalmente Ie nostre cOllclnsioni nOll pretell
dOllo di es!>ere gelleralizzate: e.~se ,'algono per l'ambiente in cni fnrono COlll

pint.e. 
MoIto impo1'tallti sono Ie influenze SUllll qualita del vino Pl'o(]otto, I'd 

anelle in questo caso si possono l'ipetel'e Ie eoncll1sioni per i casi pl'ecedenti. 
III talune zone l'irrigozione - particolarmente se eseguita a. scoi'rimcnto -
detel~mina IIIl netto peggioramento nella gradazione alcoolica del vino e qllintii 

, 1111 minor pl'ezzo di vendita. Nelle zone litoranee e siccitose non e inn·ee 1':11'0 

(1) Cio nbbiamo rist'ontrato senza tema dl errore nelle due azieritle da nol l>tudlate. 
Anello II marehese Ginori nella sua vasta azienda di Quer("eto in Val di Cedlla bn 
oUenuto risultati che eoneortlano ("on questa opinlone (eir., Cap. V). 
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il easo ellel'il'rigazione tendt a pl'ovocare un lieve i.tumento della gradaziolle 
alcooliea: di cio abbiamo trovato esempi nel ('orso della nostra esposizione 
(llzienda dell:t ba'ssa pianura pisana). 

In talllne zoue I'irrigazione e Ia consegllente maggiore tlisponihilitu, di 
fOl'aggi pift, freschi ed a maggioreontenuto di acql111, banno influenza sulla 
Ilualita del latte ehe - scbbene divenga pin abbondante _ rislllta ph) po
vero; particolai'mente defieiente di ,gl'l1ssi. Qllasi sempl~e l'intluen~a e in.w
vertita, e, dato elte il latte 'viene gellel'ahllellte velluuto ('ollle tale per IIS0 

dOJllestico, nessuila variazione si lla nel pr~zzo unitario di vCllllita'. l\'fa in 
taluni easi non e cQsi e si -illcontrano illuggiori lliffieoltu, nello smcrclo. Un 
esem-pio 10 uhbiamo avuto ue!l'alta valle del 'revere, dove si 'com pie 1'allev:1· 
mento di vucclte da latte di razza olande.~e,,' clie giu, per 101'0 propria llatl1ra, 
da,nllo lin prodotto a.ss,ai povero di grasso.rJil'l'igaziollc ha acuito questa' 
cal'atteristiea e si sono a\'u!e 'uumerose contelStazioni (ion Ie autorita comu
nltli poielie il latte risultava avere uI). contenuto in grasso inferiore HI pre
scritto. Ma Ia questione e stata successivamente appianata e gli ahitl1nti di 
S. Sepolcro si sono rassegnati a conSllmo.re il latte pin lungo. 

Le injttten,~e Sill proflotto l(jrdo vendibile. - HipDrtiamo nella seguente 
tahella, gli incrementi riscontrati nel mlDre delle produzioni principali 
(espressi in lire per ettal'D di superficie 1.otale); I'ammDntare del prodotto 
lordo vendihile nelle ;lzicn.de'irrigne t'd asdutte e l'incremento di questo ele
men to (sempre in: lire pel' ettaro). 

I,e osservazioni che si possono compiere confer,mano sostallzinlmente il 
sensl) di azione Ilelle influenze da noi determinate neHe superfici e neUe pro
II Ilzioni unitarie. 

Pel' il grano si nota in generale clie l'aumentaht prolluzione unitaria 
cDmpensa spesso lao dimilluita superficie. Le variazioni nelle, quantib\ com
plessiva prodotta sono, general.mente, {Ii modesta entita: abbiamo gi~ rile· 
vata la tendenza. delle falniglie coloniche ad ottenere almena: dal podere la 
IlrO~uzione sufficiente peril 101'0 fabbisogno alimenoore. 

Cio nei casi ordinari. In due azienc)e esamillate invece il val ore della pro
rlllzione del grana ·.mostra .forti variazioni:' non e difficile farsi una ragiOlle 

lli do. 
Nell'aziendflo ol'ticola tutto e stato &lcl'ifieato agli ol'tllggi e Ill. SOl'te del 

gl'ano e stata condivisa anclie dal mais e' un.! vino. Nella pianul'a lllcehese 
invecc il valore complessivo del granD aumenta sensibilmente nelle aziende 
iniglle. Or,corre ricordare che - come abhialllo visto a suo luogo - l'agl'i
coltura della bassapialtura: lucdJese iri·igua •. t> oriel1tata verso Ie prodnzioni 
el'lJllcee, mentre, nella parte asciutta da noi scelta per confrollto, prevalgono 
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Ie legnose (vite, frutteto, ece.). Lo scarto tra Ie pr(){luzioni del grano e quindi 
da attriuuire. pit) alIa bassissima protluzione del podere asciutto ehe ad nna 
forte prod llzione dell'irriguo. 

Influenze suI l'rodoito lordo vendibile (in lire per ettaro). 

I 
Variazioni !!lout valore dei pl'incipali protJotti Prodolto lordo 0 

vendibile C 
ZONE E. '\ZIE~DE 

I 

I Culture da .. innovo I Prodolti I S 
Gl'ano 

tabacco; hietolel rna;, I vario 

anil1lali '·ioo ---1- ~ 
e fie-no " \'endibile irrigua la~ciutta 

I 
Pfanurc interne: 

+ 1i11 Alta Valle .de\ Tevere - 14 + 30g - - + 241 - 135 2871 2302 + 569 

Piantlra fiorenlina~pistoiese + 44 - + 115 + 221 - 246 1 + 60S - 206 26;;0 2173 + 4i7 

Val di l'esa . + 31 - - + 259 + 882 • + 582 ~ 907 3567 2707 + 860 
I 

Piallilre precostiere: 

I + 215 Dassa pianura pisana + 42 + 431 - - - + 758 3676 2397 + 1279 

Pianul'a orlicola pisana - 469 - - - 110 + 3518 s - 1 - 153 5940 3269 + 2671 

Pianura lucche~e + 577 - - + 691 - 6g • + 651 - 772 3283 2326 + 957 

Pianul'a pontedcl'cse . - 143 + 60~ -
I 

- + 967 + 319 - 261 2419 18040 + 615 

Pianure costiere: 

Ill'anura versiliese (I) + 27 - - + 517 - 11' + 17 - H 3948 3~34 + 5\4 

Pianura versiliese (11) - 53 - - + 152 + 329 • + 437 - 27'4 2496 1903 + 593 

pjanUl'a cecinese (I) . 0 - + 1;5 - - + 276 - 99 2133 1564 + 569 

Pianura r-ecinese (11) + 7~ - + 82, - + 205· + 70S - 281 3093 1772 + 1321 

Pianura campigliese + 79 - + 145 - 10 - + 129 ~ 1003 658 + M5 

1 S3.ggina, .....:... " rrnlb. - 8 Orlaggi, - 4. Olio. - Ii FruUa-ortaggi. - ti Ortaggi e olio. - ";' Fagioli e pomodori. 

Nell'azieuuH pontNll'rese 1a diminuita superficie a grauo non e stahl com· 
pellsat.u da Ull uumento della. prodllzione nnital'ia, per causa soprattutto della. 
catth':t qualitil. del terreno che e assai torpido e poco l'eagisce alII' aument~lte 
coneimaziolli. AllZi Ia Pl'OtluziOllC unital'ia e leggermente diminnit.a, forse 
pel' causa delle tlifficolta chI' si incolltl'ano nella irrigazione eld tel'l'eno ar· 
gilloso. 

11 YaIol'e ueltabacca aum€Uta in tutti i c .. Hsi da. noi studiati e sempl'e 
coul'lidel'evolmente: l'aumento 8lu'ebbe stato indubbiamente maggiorese (Iue
i,:ta cultura non fO~8e soggetta nIle note limituzioni. 

Il ,-alme ad ettal'O delle lJietoie zuc{'herine prodotte incrementa notevol· 
mente in ~('guito all'irrigazione; analoga l'ipel'CU8Sione si nota per il mnis, 
(:on dne );011' ('{'cezioni. J .. a prima e quella uella pianura orticola pisaua dove 
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e avvenuto, per il granturco, un fenomeno del tutto analogo a, quello avve
nuto per il grano: diminuzione notevole della sliperficie coltivata in seguito 
alIo sviluppo degli orti. Nella pianura campigliese Ja supel'ficie destinata a 
mais si e fortemente contratta, dato che la cultura. irrigua ha reso" conve
niente anmentare sensibilmente Ie bietoleda 2<ucchero. 

L'incremento del valore delle prodnzioni animaii e nQtevcile in tutte Ie 
aziende (si esclude, per le ragioni esposte, lapianura orticola pisana), e, 
fatto di notevole momento, si verificR in misura. non eccessivamente diversoa 
da azienda ad azienda: Fa riscontro a questo incremento 1a diminuzione del 

val ore della produzione vinicola, anch'essa contelllita, generalmente, in Iimiti 
non moltodiscosti (1). 

Dalle variaziO'Ili esaminate e dal maggiore 0 minore" incremento 0 decre
mentodel valol'e dei vari pl'odotti, strettamente dipende il maggiore 0 mi
nore incremento totale del prouotto lordo vendibile. Incremento che, in com
plesso, non varia moltissimo da' azienda -ad azienda.Ma esaminiamo Ie varie 
a2<ienue secondO" l'ordine di grandez2<a dell 'incremento. 

Esso e lllassimo - ed e nuturale che sia cosi - nella pianura orticola 
pis:ina; gli o1'ti rappresentano una delle pitl redditizie culture irrigue. 8e
guono Faziellda della pianum cecinese (II) dove l'irrigazione e estesa a tutte 
Ie eultul'e (trunneil grano) e dove essa ha esercitato una profonda influenza; 
su: tutto il sestema agrario. A rendere piu spiccato il divario hoa anchecon
tribuito lit bassa" produzione vendilJile dell'azienda asciutta, produzione clie, 
in valol'e, risuIta decima tra i casi {>saminati, mentre, la produzione vendi
bile della stessa !l2<ielida irrigua e sesta. 

Segue, con il sempre notevole incremento a L. ,1279 ad ettaro, l'azienda 
della bassa pianUi'a pisana; l'esame di qllesto caso di irrigazione efecolldo 
di l'isuItati molto importanti ed interessanti. Si osservi innanzi tutto, che 
auche nella fase asciutta il val ore del prodotto lordo vendibile era tutt'altro 
clle basso,. non si puo cioe, come net- caso precedente, attribuire una buona 
parte dell'increm~nto aIle condizioni di partimza, ne qUilldi a1 cHma parti
colarmcllte siccitoso che, ostacohi.ndo fortemente Ie culture asciutte, rellde 
pill sellsihili i benefici de1"rirriga2<ione. Sostanzialmimte invece In mi-sura del
l'incI~emento- e dovuta al fatto che tuttc 'Ie culture si avvantaggiano dell'irri
gazionc, il che non avviene in nessun'altra azienda esamillata. Hiprimderemo 
i'argolUento commellffindo i risuitati "economici nel 101'0 complesso. 

Segnono "due aziende con incrementi notevoimente piu bassi (713 e 
8fiO lire ad ettl;lro rispettivamente), costituenti ambedue casi di irrigaziolle 

(1) Ln fortissima dimiilllzione che si nota nell'nzienda delln Val di Pesa rnppreseutn 
uua eceezioue dovuta al netto cambiameuto di indirizzo produttivo che si ~ Ivi verili
cato: Ie viti (IiHosserate) sono state quasi del tutto soppresse. A cio abbinmo aceennnto 
a suo luogo. AUrn sellsibile dimiuuzione si rlscontra nella pinnura lucehese: valgono, u 
que~to proposit.o,m"utatis mu.tandis, Ie osservazioni fatte per il grano. 
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aventi partic!>lari caratteri: il primo infatti e costituito daHe aziende della 
basslls pianul'a lucchese, ad irrigazione sistematica; il secondo da qu~lle delia 
Valle di Pesa, dove l'irrigazione ha determinato 10 sviluppo frutticolo a de
trimento della viticultura. 

L'incremento riscontra'to in sei al,tre aziellde, tende ad addensarsi intorno 
ad un' valore di c~rea 550 lire per ettaro (termini estl'emi 477-615) che costi
tuisce quindi il valore pitl fl'equente tra gli osservati. I tipi aziendali pero e Ie 
modalita dell'irrigazione non sono affatto uniformi e sarebbe pericoloso pro
cedere ad affrettate generalizzazioni. 

Un'azienda infine - quella estensiva della pianuracampigliese - indica 
un incremento sensibilmente inferiore alle aItre, ne di cio e da stupirsi con
siderando i suoi particolari caratteri, e l'estensivita dell'agricoltura che per

. mane anche in fase irrigua. 

Le inftuenze sulle- spese di reintegrazione. - Ricordando elle too Ie spese 
di reintegrazione non sono compl'ese queUe 'dipendenti dall'il'rigazlone, ehe 
considereremo a parte, passi3JIIJ.o all'esame del seguente prospetto dove, ana, 
logamente a quanta abbiamo fatto per ~ prodotti, riportiamo l'aumento 0 Ia 
d1minuzione riscontrata nelle principali categol'ie di ·spese, e !'incremento 
totale. 

Influenze sulle spese(in lire per ha.). 

"ariazioni ne-lle principali .calegorie Spe.se totali I .g 
ZO);E E A.ZIEl'iDE 

laltr. ,pesel,pe,. stallal maDulen' I as.~cu~a-
I I 

~ 
cOllciml poderali . . . e :::::~lor_ irrigua asciulta ~ 

tra~porti manglml zlom tamenti .= 
, 

I 
Pianure interne: 

A.lta Vall. d.l Tover. + 18 + 5 - 35 + 12 + 14 6~9 617 + 31 

Pianura tiorentina-pistoiese + 85 - 13 + 11 + 13 + 5 550 457 + 93 

Val di Pos •. + 54 - '''2 -115 + 19 + .2 8~0 82. + 13 

Pianure precostiere: 

I Eassa pianura pisana + 47 + 166 + 51 + 33 + 22 1.0.0 .41 + 32 9 

Pianul'a ortioola pisana + 288 + 182 + lia 

I 
+ 6 + 5 1.6.5 1.003 + 6~2 

Pianura lucchE'se . + 67 - ~ + 53 + 9 + 62 692 503 -+ 18 9 

Pianura pontedcrese . + 23 - 1 ,-·56 + 6 + 35 567 560 + 7 

i . 
'Pianure costiere: 

I ! 
i.OOG Pianura versiliese (I) + 22 + 1 .;- 15 - 9 + 1 1.036 + 30 

Pian"ra vorslli ... (II) + 72 + 36 + 8 - 5 - 6 5.6 470 + 106 

Pianura cecillese (I) . + 36 - 11 + 15 + 3 + 10 495 43. + 58 

Pianura cecine..o:oe (~l) + 141 - 75 - 13 + 22 + 20 .59 5H + 245 

Piannra campigJiese + 13 + 43 + 35 + 2 + 6 ~4 305 + 99 
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L'aument6 delle spese per concimi, che costantemente si nota, e in .per
fetta correlazione con l'aumento delle quantitii impiegate gia visto !It suo 
luogll_ Le aitrespese, sono in relazioll!l aIle particola1'i modificazioni .inelotte 
dall"il'rigazione e che abbiamo, in sostanza, ght yiste. Ql1alche variazione 
pa1'ticoi.armente sensibile troya la sua giustificazione in condizioni partico
lari: coSi il noteyole aumento delle spese di assicurazione in Val di Pesa 
e dovnto nIle forti qu~te pagate' per la f1'utta, l'inc1'emento delle spese pode
rali nella 'pianura orticola pisana e doyuta .aIle note\'oli spese per sementi 
du o1'to, ecc. Ogni variazione e giustiticata dalIe considerazioili svolte nei 
p1'pcedenti capi.toli. . 

L'incremento complessivo delle spese segup, pel' molte aziende, quello 
del prodotto lordo' vendibile; cio e evidentissilno perle tre zoue che hanno 
i massimi incrementi diprodotto; pianura orticola pisana, bassa piannra 
pisana, piunul'Q cecinese (II). Talvolta il plus di spesa e minimo: COS! av
viene nell'alta valle del 'l'evere dove l'irrigazione ha pe1'messo -eli risparmia1'e 
molto '-:lell'acquisto dei foraggi, cOl'!i uvviene nella valle di Pesa e neUa pia,
nura pontederese dove si e manifesulto un quasi esntto eompenso ~ra. Ie 
maggio1'i spese ~d il risparmio. 

Injtuenze 8uI reddito globa.l(: e 8ul reddito fondiario. - n~po:ctiamo, nella 
tapella seguente, i redditi globn-Ii d~Ue aziende asciutte ed irrigue eel ired· 
diti fondiari determinati con i noti proce-dimenti. In 11 casi (su 12) il solo 
valorc caZcoZato e costituito dall'interesse del co.pitule di esercizio, nelle 
aziende della'. pianu1'a lucchese invec'e (piccole proprieta coltivatriei) anche 
il reddito del lavoro manuale e quelIo di dire~iolle SOllO calcolatij i rriteri 
che ci hanno guidato nel compiere qtIeste attril)lJzioni di valore sono stuti 
inspimti dalla opportunih1 di poter confrontare i risultitti qui ottennti con 
azipnde con quelli delle coppie di aziende a mezzadria. 

, . . 
. Confrontando alcune delle coppie aziendali studiate si nota che il carico 

globule delle impostee talora uguale, talora invece diverso. E precisamente 
e diverso nelle zone .avecchia irrigazioij.e dove gli imponibili co.tastali sono 
adeguati ai diversi redditi, mentre e invere uguale nei'casi di rerente irriga· 
zione. Andr:), allQra tenuto presente chesull'incremento di reddito fondiario 
.determinato grava, 'Potenzialmente, un futuro maggiore probabile onere di 
im posizioIii. 

Per agevolare i confronti, a<:oont(} agli increIlU'nti di reddito fondiario 
calcolati per Ie aiiende eli antica irrigazione, abbiamo rip()rtato (tI'l\, pareu
teRi) gli stessi incrementi al lordo delle imposte', otteneudo cost un elemento 
di cOllfronto omogeneo con gli altri. 

12· 
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II prDdotto netto e la sua distribnzione (valori lordi da spese di irrigazione). 

Prodollo netto Reddito di lavoro Reddito nello Reddito fondiario 
propri~tal'jo-i.mprend. 

ZONE E AZIE~DE 

,,,SciUlla I I I irri.;!ua irri~ua asciuUa ir'rigua asciutta irrigua asciulta 

. Pianure interne: 

I I I I Alta Valle del oj'evere 2.223 1,685 1.253 963 722 507 610 432 
Incremento. 538 290 215 178 

Pianura fiol'eut.Jlistoie~e . 2.100 I 1. 716 1195 I 974 666 I 549 497 I 4'.5 
Incremi'nto . 384 221 117 72 (106)* 

Val di Pe, •. 2.7'27 I 1.880 1.515 I 1.049 960 1 599 770 I 469 
Incremento. 847 466 381 301 ._-

I I I 
Pianure precostiere: 

I Bassa pianura pisana 2.606 1.656 1.372 868 1.083 652 898 5"" 
J IlCremellto . 950 504 431 378 

-
pjanura or'tieola pisana 4.265 I 2.266 2.~03 1 1.~33 1.620 I 726 1.479 1 60t 

Incremento. 1.999 1.070 894 877 

PianUI'3 lucchese . 2.591 I 1.823 1.500 1 1.090 2.4331 1.691 693 1 422 
Incremento. 788 410 742 271 (297)' 

PianUI'3 ponlcdcrese . 1.852 I 1. ~440 1. 010 I 690 6401 I 3'7 486 I 260 
Incremento. 608 ---320--- 254 228 

Pianure costiere: 

I I I I Piall1l1'a versiliese (\) 2.912 2,428 1. 6!~ 1. 399 9~5 61' 7" 59·' 
Incremc>nto • 484 243 241 222 

PiCinllra versili .. e (II) . \. 920 I 1.433 1.046 I 779 641 I 4.33 496 1 330 
I DC r('meD to . 487 267 208 166 

Pianul'a cecincse (I) . 1. 638 I 1.126 8R3 I 613 621 I 379 501 I 277 
Jrlcl-emento . 512 270 242 224 

Pianara reciuese (II) 2.334 I 1. 2;0 1.189 i 654 960 I 45' 7~6 I 360 
Incremento . i078 535 508 386 

Pianura cllll1pigliese 599 I 353 307 I 140 232 I 149 170 I !1l 
luen'mento . 248 167 83 59 --------

* Tra part'utesi: a parita di carico tl'ibutario. 

IUsulta evidente, anche dopo un supeJlficiale esame della tabella sopra 
l'ipol'tata. ('he i \'lui iucl'emeuti 80UO strettamente ('ol'l'elati tl'a loro: il (·he 
"uol dire, ill sostanza, che la massima parte delle l'ipereussioni ecol1omiche 
della irrigazione dipellde dalle val'iozioni ehe sopraV\'eugono nel prodotto 

. ]01'UO VElldibile. 8i ricordi tllttada che i ytui illcrementi ripol'tati sono IIU

(~ora 10l'di dalIe spese speeifiche per irrig·uzione. 
Ii coelliciente di cOl'reluzione ehe abbiamo caleolato tra i vari iucrelllellti 

riscontroti in 11 azieude omogenee rispetto a.l sistema di conduzione (abbiamo 
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el!clul!o Ie piccole propl'ietii coltivatrici lu('chesi poiehe si- ritrovano in esse 
numerosi valori caleolati e maggiormente incerti) mostra con piena evidenza 
questa stretta dipendenz<l delle variazioni da queUe del prod otto lordo ven
dillile. 

COl' fficien ti di corrl'lazione tra gJi incrementi dei vari elementi economici. 

Prodolto 

I 
Prodotto Reddito 

lordo Spese 
vendibile nelta di lavoro 

-, I 
Spesc + 0,84 

I 
Prodotta neUo + 0,99 + 0,81 

Redtlilo di lavoro + 1,00 + 0,86 + 1,00 

Reddito (oDdiorio + 0,98 + 0,82 + 0,99 + 0,99 

Le correlazioni sono, in ogni caso, molto streite. Si puo tuttada osser
yare che l'elemento ehe maggiormente tellde a variare, ill rapporto agli in
Cl"emeliti del prodotto 100'do vendibile, e Ia !'lerie delle spese di reintegrazione; 
eOllseguenza' ehe Iogieamente ueriva dai- fatti ehe ahbiamo avuto oecasione 
di rilevare nel corso dello 8tudio. L'incremento delle spese ha, con gli incre
menti ui tutti i rimanenti elementi economici, rapporti meno stretti, benche
sempre sensibilit>'Simi. 

La eorrelazione e m<lssima e quasi perfetta tra gJi. inerementi dei vari 
reduiti ui distribuzione in rapporto al reddito globale. Oio sostanzialmente 
signiJiea che niente e ('ambiato, con l'il'rigazione, nella modalita di distrihu

. zione del reddito globale tra Ie persone partecipanti alia produzione, e signi
lien. ehe il eontratto eli mezzadria, che in pratica e elastico sempre e si adatta 
aHe ,-arie situazioni, non ha pratieamelite mostrato sensibili modificazioni. 

Ma si ricordi anche ehe abbiamo sinora trascurate Ie spese di irrigazione 
e che, perla ripartizione di esse tra proprietario e mezzudro, ·sono in realt;\ 
avvenuti dei eamblamenti. Ma di do diremo a suo luogo. 

·La rile,rata stretta eorrelazione tra i vari incrementi si esime dal com
Idel'e un dettugliato esame di essi; d'altra parte molto abbiamo gia detto
sui prodotto vendibile e sulle spese. Soffermiamoci solo suI reddito fondiario
('lle, come· abbiamo affermato nelle Jlremesse, rappresenta per i nostri scopi 
un indiee di fondamentale importanza. 
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Notiamo elle gli inerementi rise oIl tra ti non sono mai molto noteyoli ; Ii 
l'iassumiamo per ordine di grondezza: 

superior! alle 400 lire ad ettaro !S. 1 

compresi tra 300-490 » » » 3 

» » 200-300 )) » 4 

» » 100-200 )J )) » 3 

iuferiori a 100 » 1 

L'ineremento superiore alle 400 (L. 87i) lire e segnato dull 'azienda (leIla 
zona ortieola phsana. 8i noti ehe in ben 10 casi su 12 studiati, gli intrementi 
sono eompresi tra 376 e 106 lire· au. ettul'o, e ehe in 5 eusi sonG eon~presi tm 
2~2 e271 lire pel' ettaro (se(11'to di L. 49). 

La diversita sostanziale dei' vari easi, ci impedisee di eoncluuere a lllOUO 
sintetieo su~Ieripereussioni esercitute uall'irl'igazione, eome.ci impedis('e ui 
sbl'igare in poche parole Ia nostra indagine affepuunuo selllplicemente - ad 
esempio - ehe, in alllbiente to!;{"ano, eu in cUlSi oruinuri, l'il'rigazione prm'o('a 
inerementi di reddito fondiario ('he si aggirano intorno alle 25() lire ad 
ettaro. 

Non si nega ehe tale constatazione 'sia gill di. per se interessante ed inl' 
portante, ma e evidente ehe essendo essa prm'ocata .da nUlllerosi futtol'i, 
agenti volta a volta, con caratteri eel intensita tliversi, o('('orre, per dare un 
maggiore fondamento alIe 'eonelusioni, proeedere anche all 'esame di essi. 
II t~he faremo dopo aver riepilogfito Ie osservazioni ~ompiute sulle impl'ese 
fOl'uitl'iei di aequa irrigua e sulle eal'atteristi('he delI'irrigazione. 

II. - LE IMPRESE PRODUTTRICI L' ACQUA IRRIGUA 

L'aeqna ~rl'igua, nei c;:asi studiati, pl'oviene'o da eanali (illlpresa in(lipen· .. 
dente dall'azienda tlgraria) o. da impianti privnti di SOlleYalllento limpl'esa 
collegata con l'azienda agral'ia). In quest'ultimo ('aso, .lwr la donlta omoge· 
neita, stabiliamo che l'impresu pl'olluttinl dell'acqua tel'miili al lllOlll{,lltO in 
cui l'aequa ,-jell!' ~rogata nlIe colture. Le opere di silStemazione dell'azientla 
per l'ice"ere l'aCl]H,l, 0 per atlattarsi :illa llUOya ol'~ani.zzaziun~ protlutth'a, 
si eonsid~l'eranno indipendenti da quella illl'Presa. 

Uipol'tiamo, nella tabella eLI' segue, aleune fondalllentali.carattel'istfehe, 
qualitative I' 'luantitative, delle il'l'igaziolli stulliate, estludendo lao ba!'<sa pia.· 
nUl'a lucchese dove DOll nbbialllo potuto l'iC~lva're uati, sufficientemellte l1tten· 
dihili sui consllllli acquei. 
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~ ~ QuantitA el'ogata per ettal'O I Rapllorto B'~ glo Q) 

superficie .~:a ~ - ~ e stagione aUe varie cUlture Provenienza 
. ~'a 

Q.5 .2 Terreno ..c:I't;Cf: 

I 
-

lONE E AZIENDE irrigata ~ [ ::t~ § I ~ 

r 

I._.\!l~ aeque ---- =.~ ~ e 

lotale 1 '" "C 

; p. a.. 
~. e I 

.. IHo: e sistema 

%f% I~ri" " 
is. 

C' :6 CDQ)~ pel'l_neabilitA 
irrigazioDe 

o 0 ha. me. me. per t'tt~IO e stagiolle 

Alta ValJe del Tevere 56 91 
I 

0,88 2094 2880 2830 - 4300 800 media impasto sottosuolo 
peL'meabile scorrimento 

Pianura fiorent.-pistoiese. ~9 85 - 1210 - 900 9UO 2700 900 media impasto canaH 
buoua scorrimento 

B 

Val di Pesa . 56 90 0,40 1441 - 936 ~ 2496

1 

1248' media impasto sottosuolo 
permeabile Pio~gi~ 

assa pianura pisana 59 88 0,25 1393 800 900 - 2500 600. media iinpa!l.to sotlosuolo 
argirlosa piog~ia 

p ianura orticoJa pisana 69 97 1,01 2650 - \2) I - - - media impasto sottosuolo. 
bnona scol'fimcoto 

p ianura pontetJerese . 52 82 0,45 970 960 -1. - 1200 1200 argUloso so(t05uolo 
scarsa Jlioggia 

ianura \'ersiliese (I). 22 40 - 1204 - 3750 - 2150 sciolto canali .' 
p 

permeabile scorrimento 

p ~anur1. versiliese (II) 17 45 - 1152 - 3550 - - 1950 scioltoero.imp. id. 
buona 

p iaDura cecinese (I) . 5R 78 0,63 1163 .- - - - - argilloso sottosuolo 
scarsa pioggia 

p ianura cccinese (II) 59 94 1,36 6850. - - - - - ~.ciollo soUosuo!o 
permeabile seorrimento. 

p iaDura campigliese 53 53 0,25 1195 -. 1616 1616 2424 - media imp. sottosuo:o 
media scorr. e pioggia 

1 La prima colollna contieDe it rapporto tra le culture irrigue integranti e Ia superficie aZielldale. Si 
escludono cio~ Ie culture irrigue ripetute' (erhai e mais generalmente). La seconda colonna cOlDprende anche que-te 
culture e la percentuale rappresenla ii rapporto tra la' superficie aziendale ehe viene irrigata (aoche se la cultura 
prineipale 13 asciutta) e il totale. Abbiamo compiuto· questa distinzione poich~ aile culture ripetute irrigue si 
distribuisce normalmente una seal'sa quantitil di aequa e qulndi, pet alcnne detel'tninadoni. it comprenderle 
semplicemenle tra l.a quota irrigua poteva alterare iI gilldlzioa La quantita di acqua erogala pP.t ettal'o e pel' stagionc 
13 riferita sempre alia superficie totale. Per relldere maggiormenfe utili i t:onfl'onti~· sempre bene tenere presenti i 
dati cOn ten uti nelle prime due colonna. . 

2: !Jer ettaro dl arto in media 4058; per cttara di seminativo li54t. 
8 Solo mais . 

. Si osserva, immeiliatamente, ehe Ia qU3ntita di acqua erogata per ettilro 
totale, varia notevolmente. D~lla seal'~a quantita impiegata dall'azienda pon
tederese, dove l'irl"igazione interessa sostanzialmente il tabacco, si passa 
all'azienda cecinese (II) dove si irrigano tutte le culture. e con no~evole quan
tit:), di aequa. 

li costo dcll'ir1'';gazionc, eome allhinmo avuto oecasione di osservare nel 
corso delle indagini, si compone di vari elementi. Illnanzi tutto delle spese 
vh-e, che ogni anno si sostengono, e 'per Ie !}uali non e difficile detel'minare 
un valol'e medio: consumo enel'gia .eIettrica, ad es. Poi spese per Ie quali 
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occorre fare aIeune attribuzioni: manutenzioni, au e8elllpio (le ossel'vazioni 
compiute riguardano i primi anni di funzionamento uegJi impianti quando 
'tali spese sono assai basse) , quo~ di ammortamento, ece. 

In base a questi elemeJ,lti si puo, con 8ufficiente precisione, caIeolare 
il cos to di esercizio per //tetro cllbo di acqna f1"Ogatll. E' anche possibile tut
tavia, attribuendo un certo interesse· al capitale stabilmente investito per 
opere di irrigazione (colonne prima e seconua della tabella che segue) calclJ
lare il costo totale dei metro cubo di aequo. ero!lutaj occorre peru tenere pre
sente quanto abbiamo ripetute volte detto circa l'arbitrarieta del proceui
mento. L'interesse del capitale invelStito non costituisce in realtit un valore 
ill eosto, rna un elemento differenziale, det~rminato uall'incremento di l'eu
dito fondiario e uaUe spese di esercizio. 

Comunque, concordando convenzionalmente un interesse del capitale in
vestito, per l;impianto irriguo, in base III saggio del 0,04, si. otten go no gh 
elementi ripol'tati nell'ultima colonna della tabella che segue. Quel costa va 
riferito « alle bocehette di distribuzione dell'aequa)). Vi e pereio compreso 
anche l'interesse pel' gli apparecchi necessari all'irrigazione (apparecchi a 
pioggia), interesse di cui non abbiamo .tenuto conto nelle indagini aziendali 
per lao uetel'minazione dell'incl'elllento di reddito fondiario, avendo supposto 
1 'impresa irrigua nettalllente separata dall'illlpresa agraria. 

Non Yi sono. invece compresi gli interessi dei capitali immobilizzati neJ 
s11olo pel' l'adattamento uell 'azienda (stalle, spianamenti, ece.) che tuttavia 
gioeheranno la 101'0 parte nella determinazione del risultato economico. 

I Yari elementi risultano dalla tabella che segue (lire per ettaro) : 

Costo d·impi.nto " '", 

ZO:;E E AZIENDE 

Alta Vall. del T.v.re 1. 325 

Pianura fiorentina-pistoiese -

Val diP .. a . 

B.ssa planura pisana 

Pianura orticola pisana 

Pianul'a lucchese 

1.764 

1.501 

'.972 

780 

1.086 

.s 
" .. "-0 e c: 
:! .~ 
'" as ." .. 

i; 
c: 
" o 
~ 
U 

115 103 

430 160 

360 t1S 

1.0,5 122 

44 191 

111 4S 

123 104 

166 126 

flO 

319 

345 

414 

36 

" .'l 
c: 
o 
"8 .. 
"0 
" 01 

.~ I ~ 
1~.9 . t Metodo 
Q) co Co 0 

lB 2 ~~ di 
:c Q) j ~ 
~ ~.B erogazione 

8 8 

90 0,09 0,12 scorrimento 

30 - 0.05 

ISO 0.23 0.29 pioggi. 

ao 0.30 0.32 » 

61 O.H; 0.23 .corrimento 

Pianara ponteder~se . 

PI.nUl·' ,·.rsilie.. (I) 

1.290 1.3iO 53 104 115 85 30i· 120 0,31 0.45 pioggia 

Pianu)'a versiliese (II) 

Piaoura cecinese (I) . 

Pianura cecine,,-e (II) 

Pianl11'8 campigliese 

1.314 

1.855 

230 

1.131 

29 

20 

3.215 

200 

132 

220 

30 

97 

52 

15 

42 

5 

21 

55 

276 

314 

50 

I~ - 0.02 scorrimenl" 

12 0.05 

0.32 

0.06 

0,05 

pioggia 

scorrime-nto 

sCOl'fime-nto 
e pioggia 
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II costo <Ii' esercizio del metro clJbo erogato varia fortemente. Esso e, 
come e ovvio, massimo dove si pratica l'irrigazione a pioggia: oltre infatti 
ad un evidente minor eonsumo d'acqua si hanno qui maggiori spese di cser· 
cizio, sia 'Per energia elettrica O'acqua non va solo sollevata ma anche occorre 
inviarla a pressione nei tuhi degli apparecchi a pioggia), sia PCI' manutcll· 
zioni ed ammortamenti. Detto costo in tale casu varia tra un massilllo di 0,46 
ad un minimo di 0,22; variazione assai am pia che pero facilmente si gill· 
Btitica tenendo presenti sia i diver.si costi dell'energia elettrica (da 0,55 llO,;15 
il Kwh.) sia, soprattutto, Ie diverse ql!antita di acqua erogata pel' ettaro 
stagione (da 970 mc. a 1441), sia infine Ie diverse modilliti\, di sollevalllcnto 
e di invio dell'acqua in pressione. 

Costi minori si riscontrano llei. casi in cui si applica il lllct6do a scol'l'i· 
mento (sempre con sollevamento di acqua dal sottosuolo); cssi l'isultano com· 
presi tra. 0,05 e 0,15 lire al mc. La divel'sa qUilntita di aequa el'ogata. (6850 
e 182:) mc. per ettal'o Dei due casi estl'emi) spiega a su1licieuz;t it perclH~ di 
questa variabilita. 

II basso costo chesi riscoIi.tra nell'ultima azienda studiata e da attrihuire 
alia poca profonelita dell'acqua e alIe limitatissime spese di esel'cizio dato 
il primitivo sistema usato per inigare. 

II costo totale per mc. di aequa mostl'a in sostanza 10 stesso andamento 
visto per il costo di esercizio. 

!At conoscenza di questi costi e eli notevole interesse dni pUllto di vista 
dell'economia dell'irrigazione, rna o.ccorre essere berie avvedllti e non ·l)H.sHl'si 
SH essi esclusivamente per la soluzione di aleuni pal'ticolari, pl'ohiemi pratici 
clle talvoltn si presentano. Non si puo, ad 'esempio, vaiel'si delle coneiusioni 
otten ute per risolvere l'impol'tante problema della convenienza dell'irriga· 
zione a pioggia rispetto agli altri metodi di irrigazione. E non si puo poiche, 
cOllie l'ipetutamente abbiamo avuto cllra di avvertire, i casi esaminati sono 
tra ioro diversi e poiche non e affatto vero che in ogni caso I'agricoitore pO· 
tesseliberamel1te scegliere. L'irrigazione a pioggia, ad esempio, costitllh'a 
quasi umt necessitu, e l~unico modo possibile di irrigazione in alcllni ('<lsi, 

data Ia sistemazione del terreno, Ia quantita di acqua disponiuile, eec. Si pre· 
sentava all om it prohlema se convenisse 0 no irrigare, mentre il proltlema 
(lelia srelta del metodo di ~l'l'igazione risllitava sostauziaimente gift deter· 
miut! to dalle condizioui di fatto. Inoltre l'indice « costo del metro cubo» 
'sal'ehlle evidentemEmte un indice fallace: occorre anche considerare il Jlllmel'O 
tlei Iiletl'i cuhi erogati, Ie dh'erse ripel'cllssioni sulle culture, C<'c., ecc. Or'· 
cone percio concln-dere che 10 studio del problema riguul'tlante la scelta del 
mig-lior metodo di il'rigazione esigerehbe l'esecuzione di ricerche ad hoc ese
guite in ambienti avel1ti caratteristicile uniformi e dove Ia scelta del metotlo 
di irrigazione non risulta~'se gia coudizionata dalla situazione di fatto. Ri· 
cerche che, per ora, 'non si POSSOl1o' eseguire in Toscana, poiche nella rea I til 
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non si ritrovano tanti diversi casi, ed e yano pretendere sostituire l'esUime della 
reaWl stoi:ica, con ipotesi e con 'biland ipotetici, perc he da questa arbitrario 
procedere scaturi1'ebbero couciusioni del pari arbitrarie. 

Cio uon toglie ehe si possa giungere anche ad alcune generiche conclu
sioni: che, ad esempio, l'irrigazione con acqua derivata da canaH e piiI con
veuiente in confronto a quella con acqua'solIevata dal sottosuolo: II che e 
"ertamentevero, ma e questa una constutazione del tutto ovvia, e riportnta 
lin lll'i piiI vecehi trattati di idraulica. 

Constatazione poi che, in ambiente toscano, e di scarsa importanza prn
tica poiche il problema della convenienza dell'il'rigazione .interessa Bostan
ziabuente Ie zone che non e possibile irrigare con 'canali: ed e qui appunto 
ehe si nota 10 svilnppo dei sollevamenti dal sottosuolo. 

Alia _,variabilita del costo del metro cubo di ac<!ua fa riscontro qnella 
degli altrl elementi: dei costi doe dell'impianto e dell'energia. Le spese di 
impianto ad etta1'O sono anche - come e naturale - correlate con l'am
piezza dell'uzienda: si puo no~are che esse ,sono m~lsBime nella piccola azienLla 
orticola pisana. minime nella zona estell siva maremmana delcampigliese, ecr. 

U costo deWencrg';a, clettrica varia 'sia col metodo di irrigazione (l'ir-
1'1gaziolle a pioggia esige un maggior conslimo, in relazione all'energia usata 
per mandare l'acqua in pressione nel tubo); sin ·in relazione alia dh-ersa 
quantita di aequa; sia in relazione al costo del Kwh. 

E' sempre possibile, raggruppando i ~lsi omogenei ed eliminando oppor
tUll<lmente l.I fattore dipendente dnl diverso costo del Kwh., avere una pii\ 
pl'ecisa idea del p~so relath'O di questi fattol'i determinanti il costo de.!
l'energia. 

I'e1: gli impianti di il'l'igazione ('he i1npiegano energia elettrica abbiamo: 
-' ~ -----

Costa deU'energia 
I 

I Kwh ~c. Kwh 
AZIENDE 

I 
tolale I per Kwh per ettaro erogati per mc . . 

(lire nd h •. ) (Ii",) 

A viogoia: I 
I 

Val di Pesn 160 0,35 4057 U41 0,32 

Bassa pianura pis-ana 118 0,36 :327 1134 0,29 

Pianura cecioeS-e. 132 0,431 306 1163 0,26 

A seal rirnento: 

Pianura ortirola pisano. 122 0,76 

I 
163 2522 0,06 

Pianur. cecioese (Il) ~:!O 0,12 518 6850 0,07 

Si nota quinui rhe. pel' gli illlpianti a pioggitl, il rapporto tm il numel'O 
dpl me. el'ogati e quello del Kwo. cOllsumati vnria elltl'O Iillliti assai stretti. 
~ell'illlpinllto d(>lla yalIe lIi Pesa tale I:appol'to risulta un poco maggiol'l', 
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e qnesto facilmente si spiega come conseguenza della particolare disposizionc 
dell'impianto e del diverso gioco delle acque.· La stessa costanza di rapporti 
si ritrm"a nel casu di irrigazione a scorrimento e si puo accettare la media 
come rappresentativa, quantunque l'esame limitato a due soli casi renda 
pericolose Ie generalizzazioni. 

E' ben noto infine che, suI costo dell'energia elettrica, ha fortissima 
influenza il cosiddetto diagrallllma di consumo. Diagramma costantemeute 
irregolare nelle utenze agricole, come risulta ormai da nurnerose ricerclle. 
l'er i oosi da noi studiati abbiamo 'potuto riIevare diagrammi esatti, solo 
per tre impiauti elettro trrigui (su 7 studiati) :riassumiamo i dati a. mezzo 
di medie semplici mensili, calcolati per gli stessi anni. 

A Z I E S DE. 

B!l-t;S3 pianura pisana . 

Pianura orticola pisana 

Planum cecinese 

I Kwh per ettaro Jiei mesi irrigui - \ Totale 

: Aprile I Maggi~ I Giugno I Luglio I Agosto ISellemb·1 OUobre slaglone 

! totale 

~ % anDO 

% anno I totale 

totale 21 

% anno 4 

16 

5 

4i 
9 

105 
32 

18 

11 

52 

10 

101 
31 

29 
18 

170 
33 

82 23 

25 

50 '" 29 27 

166 62 
32 12 

22 
14 

I 327 

100 

164 
100 

518 
100 

I ('.onsilmi maggiori si riscontrano quindi nel periodo. gingno-settemhre, 
negli altri mesi si tl'atta di COUSUll,li minirni, quasi sempl'e inoItre limitati 
aU. aIcllni auni di siccitap'r .. ecoce (} di pioggie autunnaIi ritardate. 

III. LE INFUENZE DELL'IRRIGAZIONE SUL LAVORO 

E SUL CONTRATTO AGRARIO· 

Riassllllliamo i dati l'elativi all'inl1ueuza che l'iri:igazione ha escrcita to 
lSull'edditi u.ei lavol'atori manuali, sulla composizione delle famiglie coltiva

trici,' Bulla quantita di lavoro l'ichiesta. 
Per i lavol'atori manuali (che in 9 dei casi esaminati sono mezzadri, ill 

2 salariati, in 1 piccoli pl'oprietari coltivutori) i'irrigazione vuol dire in 1$0-

stanza un aumento dei reddito totale, parzialmente ridotto dal maggiore 
onere delle spese. Contro q\leste aumento di reddito sta nn aumento della 
quantib\ di lavoro nece!'sal'ia e anche talvolta una variazione nella qualiU 

del lavoro. 
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II :seguellte prospetto contiene i dati quantitativi fondamentali. 

R.edditi e spese dei lavoratori. 
=.::----=---:::---::::-"-

[ncrementi Reddito per nnitA la\·oralha 

AZIENDE 
irrigua I Reddito I S~se I !'ielto (n('tio da s.pes'e a~ciuUa 

di lavoro di irrigazione i rriga7.ione) 

Alta VaUe del Tovere 290 90 20 1.418 1.396 

Pianura liorentina-pistoiese 221 30 191 971 885 

Val di Pes •. 466 150 316 1.517 1.398 

Bassa pia,nura pisana 504 140 364 1.503 1.447 

Pianura orticola pisana. 1.070 61 1.009 1.231 986 
Pianura lucchese . 410 - 410 2.419 1.982 
Pianura pontederese . 320 120 200 1.099 1.095 
i"ianura verallie", (I) 243 10 233 1.255 t.272 
Pianur. versll\eae (II) 267 12 255 1.034 1.053 

Planura cccinese (I) 270 130 140 1. 506 1.459 

Pianura ('ecinese (II) 535 - 535 3.303 1. 721 
l)ianura campigliese 167 - 167 - -

Generahnente quindi l'irrlgazione si traduce in un beneficio anclle per i 
coltivatori, beneficio che pero talvolta, se riferito all'unita lavorativa diviene 
negativo, dato il piu rapido incremento manifestatosi nel numero delle unitl\ 
esistenti. 

Cosicel\!\ in. alcuni easi, ci troviamo di fronte a due oppo:sti risultati: 
diminllito reddito per unita lavoratriee (elle ·non e detto debha significare 
Ull peggiol;e tenore di vita delle famiglie coloniehe) e :maggior reddito eom
plessivo. 

L'irrigazione lia· determinato anelie, di conseguenza, un aumento del 
nllmero delle ore di lavoro e IIna variazione nella 101'0 distribuzione durante 
ranno. 

Per quel clie riguarda, Ie variazioni sopl'avvenute nelle ore di layoro' ri
portiamo i dati piu sicuri clie abbiaino potuto rilemre: in lllcune aziende 
era in atto quel metodico l'ilevamento della distribuzione del la\'oro durante 
l'anno clie viene. effettuato dall'Istituto Nazionale <Ii economia agl'l11'ia; in 
altre ci siamo potuti valere delle registrazioni effettuate dall'ngrieoltore pel' 
il pagamento dei snlari (1). 

(1) Xon UUUilllllO ritenuto opportuno, per Ie altre azienue, ('olllpiere cnieoli apl'ros
Illmatlvi, basati sulla com[losizione delle famiglie e sui \.robabile ornrio III Invol'O 10' sui 
fuhblsog-no delle vurie colture. Tale metodo se puo esserl' in tnluni shill! ntile 111'1' dnre 
n1111 grossolan8 impressione della geneI'll Ie distriuuziont> dl'l IlIvol'o in Ull certo tipo tli 
Impresa agraria, snrebbe qui fuori di luogo dato che. si trnltn lli IIpprezzll1'e Ie \'II1'ill-
1.[001. tnlvolta piccolI', arrecnte dllll'irrigllzione, e chI' III approssimHzione c.ui porte
rebbe il precedente metodo non sllreuhe tolll'rnbile. D'lIltra llIlrte In COlloscenzn eSllttn 
dplle vllriazlolll iutl'l'vellut(' \1('1 nUlllero delle uuita 111\'01'1111"" i> giil !Ii IK'r si> un ottimo 
Iud lee. . 
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Riportiamo dati rilevati per alcuni casi: 

I 
=:oi: .--=== 

Ol'e di la\'oro l1i llOIllO Ore di I •• oro di ~onna I Unita lavol'dli\l! 
AZIENDE (ad ba.) (ad ba.) (ad ba.) 

irrigua asciutta irrigua l' asciutta irrigua asciutta 

Pianura Oorentina-pisloiese 1.05U 1.909 600 455 1,20 1,10 
Bassa pianura pisana. 1.364 1.110 577 302 0,69 0,60 
Pianura ortic:ola pisana . 3.420 1.000 1.322 650 ],82 1,25 
Pian ura di [.ecina (II) 719 760 23'i 210 0,36 0,38 

8i nota quindi anche da questi pochi esempi cbe, generalmente, l'irr1-
gazione tende a far aumentare il numero delle ore di lavoro pel' ettaro; ed 
e anelle interessante notare cite questa aumento e maggiormente evidentc per 
i lavori femminili. Si tratta - come hen si comprende - dei piccoli lavori 
leggeri, 0 agli orti 0 alle vurie culture irrigue, cIte sono bene eseguiti con 
mano d'opera femminile. 

llaumento dell'attivita aziendale e' particolarmente sensibile nell'azienda 
ortieola, mentre nell'azienda della pianura -di Cecina, . dove l'irrigazione ha 
influito anche suI contratto agrario e sui metodi di esecuzione dei lavori, 
si nota un leggero regresso di attivitiL 

Variazioni nella distribuzi~ne del lavoro durante l'anno sono certamente 
IlV,'cnllte pel' conseguenza deU'irrigazione., rna non possiamo dare dei rag
guagli esatti su esse; cio potremo fare in avvenire quando saranno ultimate 
queUe indaglni sulla di~tribuzione del lavoro durante l'anno, di cui prece
dentemente abbiamo fatto parola. In linea di massima si puo pero affermare 
ehe ,Ia distribuzione non e certo migIiorata, dato che l'irrigazione viene nor
malmente effettuata in quei mesi dell'anno in cuI e maggiore il fabbisogno 
di ]avoro. Una parziale ~ccezione e costituita dal mese di agosto, ehe, per 
Ie aziende asciutte, era un mese di l11.voro leggerm~nte minore. Ma si tratta 
sempJ'e di poca cosa. 

E' illoltre un po' variata la qualita del lavori. Sono - come gia abbiamo 
rilevato - un po' aumentati i lavori leggeri e questo ha. permesso una mag
giore e migliore utilizzazione delle minori forze lavorative della famigIia. 
lila .sono anche aumentati i lavori disa.gevoli da eseguire manualmente, e' 
questo si veri fica ill modo spiccato la-ddove si pratica il sistema di irrigazione 
a pioggia. Gli $postamenti dei tubi suI terreno, l'attacctltura e staccatUl'a 
lIalle 1I0cchette d~ presa, ecc. costitniscono lavori non facili ed incomodi, 
che spesso costringono il la"oratore a bagnarsi, a pl'ocedere suI terreno 
Ilmido, ecc. 

In linea generale non si puo quindi dire che la fatica I'd iI dlsa~io dei 
hH'ori siano diminuiti, e anzi "ero il contrario. Occorre pero rileYare, eel i> 

rilie,~o importantissimo, che il contadino che lin interesse alIa buona riusclta 
dei raccolti, corne e forse pili del proprletario, eben lontano dal ramrnari-
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cal'si di questi accresc~uti disagi e fatiche, ma anzi tl'ova nel lay oro e nella 
iVisione dei suoi campi ~'igogliosl anche nei pili aspri periodi di siccita, 1''<1-

gione di conforto e di ·soddisfazione. Egli accoglie volentieri la novita ed 
unzi la ricerca, compie il lavoro con la massima cura e con la massima buona 
voglia, cooperando cosi po'tentemente ella buona riuscita uella nuova pl'a
tica agraria. 

Le infl/ten.~e 8ltl contratto agrario. - In uno solo dei casi da noi studiati 
il contratto ui lavoro agrario e radicalmente cambiato' in Sl'guito fill'irriga
zione; ed aHa mezzadria si e sostituita la conduzione con salariati. ~Ia EU 

questavariazione hanno anche fortemente infiuito la particolare mental ita e 
Ie conosc'tnze dell'agricO'ltore, e nO'n si puo far altro - almenO' da quantO' 
e O'ggi datO' di giudicare - che ritenere questO' cambiamento cO'me nn feno· 
IIleno del tutto isO'lato e niente affattO' rappresentativO'. ' 

Il cO'ntratto di mezzadria, cO'n 10' svlluppo delle aziende irrigue, e sO'stan· 
ziahllente rimastO' invariatO' e la distribuziO'nedel redditO' an-iene secO'ndO' 
Ie prO'PorziO'ni stesse con cui avveniva precedentemente, cO'me abbiamO' gilt 
aVlltO' occasione di notare. CO'stituiscQnO' invece adattamenti di particO'lare 
interesse quelli avvenuti per l'esecl1ziO'ne delle O'pere necessarie all'irriga· 
rione, e per la repartiziO'ne uelle spese di irrigazione. 

Per l'esecuziO'ne di queUe' O'pere fO'ndiarie che necessitavanO' per intrO', 
dlll'.re 1 'irrigaziOlH', il CO'IO'nD ha sempre, in mouo e misura diversi, prestab, 
la slla .O'pera. TalvO'lta semplicemente cO'O'perandO' al trasportO' d~i materiali 
0' fO'rnendo un po' di mana d'opera necessaria, talvO'lta invere in mO'do mO'lto 
piu derisO', eseguenuO' gli spiallamenti del terreno, Ie piccO'le costruziO'ni, 
prestundO' la SUilO'pera per aiutare i muratO'ri O'd i fabbri,ecc. In taluni casi 
queste sue prestaziO'ni sonO' .state pagate (atariffa convenientemente ridO'tta-), 
spessO' invece Ie O'pere sO'no state prestate g:ratuitamente. 

Quando il !cn'orO' pl'estato nO'n era lie,-e, il contadinO' acquistava, tari· 
tamente, un certO' diritto di godere i frutti dellavO'rO' cO'mpiutO', e se per un 
casO' di varia natura, egli em O'bbligatO' a lasciare il PO'dere, riusciva, accor
.dan.uO'si col prO'prietariO' e 'cO'I colonO' entrante, a farsi liquidare, sia pur 
parzialmente, l'equivalente del layO'rO' cO'mpiutO'. QuestO' ahbiamO' avutO' O'cca
siO'ne di riscO'ntrare in uno dei casi studiati. 

La l'epartizi!)ne' delle spese di 'eserciziO' tra proprietario e cO'ntadinO' nOll 
ha uatO' IuO'go a diffiwita di sO'rta. 

Nei {'asi di aCI].uistO' dell 'acqua .da imprese Sepal'ilte dall'llzienda agraria 
(c:lnuli versiliesi 0' della pianura pistoie.se) nessun cO'ntrasto PO'tev~ nascere: 
I;i trattava di una spesa esplicita da dh'idere a mebl. M~t lIel casO', pili fre
quente, (li acqua prelevata dal SO'ttO'suolo, cO'n impianti di sO'lleYamentO' 
facenti parte integrante della stessa azienda agraria if problema presentaYlt 
maggiori dHUc()ltu.. 
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Due potevano e$sere i criteri da usare per questa riparti;1:ione. Conside
rare l'impianto irriguo come facente parte indissolubile dell'azienda agraria, 
giudicandolo cioe alIa stessa stregua di un nuovo fabbricatQ 0 di un nuovo 
vigneto, ed allora il colona, secondo il patto di mezzadl'ia, sarebbe tenuto 
a pagal'e solo ~eta delle spese vive fli esercizio, e surebbel'o ancbe l'imaste 
a carico del pl'opl'ietario Ie quote eli ammol'tamento e manutenziOIie_ E' que-' 
sto in sostanza il caso che pid si avvicina alIa realh\, COllCl'eta, ,poiclte in 
t'ffetti l'impresa pl'oduttrice dell'acqua irrigua e l'impresa agl'aria non sono 
distinte.; rna intima mente unite e costituiscono ullasola impresa_ Oppul'e 
- seconda soluzione - considerare l'impresa proeluttrice di acqua irrigua 
come del tutto indipendente, aHa stessa stl'egua di una fabbrica di concimi, ' 
gestita ,dallo stesso'ilgricoltore, che. venda il pi:ouotto dell'azienda. II pre~zo 
di vend ita del mezzo fertilizzante tenderebbe, probabi.lmente a coincidere col 
cos to di produzione, e s~l'eblie questa il costo. da divielere a meta col mez
'zadro~ operalldo in modo del ttltto simile a quando si dividono a meta Ie 
spese per conciml od anticrittogamici. ,II mezzad~o, in tal caso, dovl'ebbe 
pagal'e non solo meta delle sp~se di esercizio, rna nnche meta d,elle qnote di 
malllitenzione e ammortamento e anche dell'interesse del capitale investito. 

8i applicberebbero cioe, in'luesto caso, Ie norme che si applicflllO quando 
si del'inl l'acqua da can ali demaniali 0 ui imprese private e· parrebbe che, 
data la somigliaIlza del caso, doves8eessere facile accordarsi. col mezzadro 
su questo punto. Ma l~ llettissima differenza nel costo delle aeque fa 81 che 
in 'pratica l'accomodamento !:lia arduo: si capisce infatti cOIile il mezzadro 
non abbia iIlIai niente da, obiettare a spese totali 'd'il'rigazione clte gravano 
,Per 20-30 lir~ ad ettaro e cbe rientrano lSenza alcun dubbio possibile tra i 
lilniti di convenienZa; e COlne invece facilmente possano nascel'e disseusi e 
disparita di vedute quando il costo dell'irrigazione e dell'ordine eli grandezza 
di 400-GOO lire per ettaro e In c-onveuienza e - per 10 menu - uubbia. 

La soluzione praticamente seguita non e stata, nei casi concreti, ue 
1 'una ne l'aItra" m3 Lensi una intel~media, ed it risultato di questa tendenza 
puo veuersi concretato nelle quote di spesa che sopporta il tolono, riportate 
nella tabell~ dei' redditi dei lavQl'atori. 

Concilluendo vediamo, in questo pJru;tico auattllmento del contratto eli 
mezzadria, aIle va:rie cil'costanze, un esempio di queUe tendenze gia, riscon· 
trate dal TaSSInari pel' Ja mezzadria emilianll (1) e po~'Siamo !luelle. (Jlli con
cludere che il· contratto di mezzadria, se non si pretende forzatamente ui 
costringel'lo elitro rigidissimi limiti contrariando cosi, apfll'el' nostro, 1a slla 
natura, si adatta seIUllre aIla unova !;;ituazione e' costituisce anzi un potente 

elemento eli pl'ogl'esso. 

(1) G. TASSINARI - La frl.ltHcoltura in l'CIPPOI·to ai contratti di uffittullza c dt ~It('z
zudria, op. cit. 
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IV. - I FATTORI DETERMINANTIIL RISULTATO ECONOMICO 

Ci proponamo ora di esaminare; in una rapida sintesi, quoJi sono stati 
i fondamentali fattori chI' hanno dl~terlllinato il migliore 0 peggiore risultato 
econolllico dell'irrigazione. Risultato che, ora, intendiamo considerare dal 
punto di vista del cOlllune proprietario·illlprenditore toscano. 

Wassumialllo intanto i risultati ottennti: 

Incremento lordo I Spese di esercizio I Saggio d· ZO:iE E AZIENDE del della irrigazione Incremento netto investi~ento 1 
reddilo fondiar io a carico del pl'oprietario 

% 

Alta. Valle del Tevere . 178 101 77 5,3 

Pianura fiorentina 106 30 76 

Val di Pes •. 301 169 132 ',\ 
Bassa pianura pisana 376 205 171 5,S 

Pianura orti.cola pisana 877 356 521 8,G 

Piaonra lucchese . 297 36 261 

Piaoura pontcderese . 226 1~ 42 1,5 

Pianura veniJip.S8 (I) 222 11 211 

Pjanura versiliese (II) 166 43 123 

Pianul'a cecincse .(l) . 22' 146 78 3,2 

Pianun cecinese (11) 366 314 52 1,0 

Pianul'& campigli ... 59 50 9 1,9 

1 Incremeuto rUerito alia somml delle spese di lrnpianlo e delle £pese di adattamcnto deU'azienda. 

La variabilita del risultato economico e quindi notevole e fa si che si 
presenti istintiva alla nosh'a mente una domanda di spiegazione dei dive.rsi 
risultati e llelle 101'0 cause. Domanda che - rigidamente intesa - rimarra 
senZ;t esauriente risposta, poiche se e vero che gli indici determinati Bono 
1a sintetica risultanza dell'azione di ben determinati fattori, e pur vero che 
solo di poehi cOllos~:iamo l'esatto peso, e che quindi in ogni tentativo di cor
relare Ie cause note agli eife tti , ci troveremmo sempre davanti ad ·un residuo 
inlSpiegabile. 

Ma," se rio non possiamo fare, possiamo sempre tentare di otten ere una 
idea generale del fenomeno, idea che sara in parte basata BU fatti noti ed 
accertn ti anehe nella 101'0 consistenza quantitativa, in parte invece, sara 
frutto di intnitive e approssimative valutazioni. 

Notiamo innanzi tutto che gli elementi economici che, col loro variare, 
hanno sostanzialmente detel'minato il risultato finale, sono costituiti dul 
prod otto vendibile, dalIe spese di reintegl'azione, dalle spese di irrigazione, 
e dol costo delI'impianto irriguo, Possiamo riferirci a questi elementi, dato 
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clte gli altl'i (l'edditi di distribuzione) sono, come abbiamo visto, uniti da 
strettissima con·clazione. con i due primi, il che vuol dire che Ie iniluenze 
esel'citate Sll queste si ripercuotono con tutta fedelta sugli altri. Passiamo 
all'esame di alcuni fonda.mentali fattori, ricordando che i dati quantitativi 
relativi ad essi sono I;tati, in varie occasioni, gia esposti. 

La quantita di acqua e le cnltltl'e irrigate. -' E' certo che Ia maggiore 
o minore qUllntita. di acqua a disposizione ha avuto una notevole iniluenza 
nel detel'minare i risultati economi~i. Spesso, quando l'acqua e molto limi
tata, l'agricoltore e costretto a concentrarla solo su poche colture 0 su una 
sola. Si tratta di Ull noto prolJlema {Ii economia agraria: conviene distribuire 
l'acqua a tutte 0, a moUe culture, 0 conviene illvece somministrarla a poche 
o a queUa; sola per cui il « prezzo di trasformuzione dell'acqua » risulta mag
giore? . 

Un caratteristico esempio diquesta situll,zione 10 vediamo nelle due 
aziende versiliesi da noi stu.diate; il prolJIema qui e statu risolto nel senso 
di irrigare il solomQ.is, e <Ii Iasciul'caseiutte tutte Ie aItre culture. Solo in 
questa zona pera siamo giunti a questa l:Lmite. 

II metodo di irrigazione a pioggia - pill eostoso - costituisce pure, 
in sostanza, un adat~amento del'ivante dalla searsa quantita di aequa a di
spol;izione. Quantunque si ritenga oggi ehe Ie speranze, (ehe in un primo 
tempo si nutrivano) cirea Ie possibilitil, di quasi incredibili risparmi di acqua 
irrigua, fossero troppo l'osee, e indubbio ehe, con tale metodo, si rispal'mia 
notevolmente aequa. Di fronte al problema se convenisse eoneentrare l'irri
gazione ad una sola cultura, 0 distribuire l'acqua, a pioggia, a un maggiol' 
numero, molte tlzieude hanno scelto questa, ultima s<;>luzione, che, talvolta, 
si al'monizza aIH~he con Ie particolari carattel'istiche del terl'eno. 

Dai dati ricavati difficilmente si puo isolare l'inftuenza della quantita 
di acql1a sulle produzioni vendibili, essendo troppo numerosi i fattori con
cOl'l'enti. l\Ja in taluni casi si, e non vi e dubbio che il peggiore l'isuItato c~e 
si riscontra nell'azienda della pianura pontedel'ese, in confronto, ad esempio, 
a quello della bas!;a pianura pisana sia dovuto al fat to che si e compiuto 
1;010 iInH incompleta il'rigazione, che non e stato sfruttato in pieno il costoso 
impianto, studiato per ~ma el'ogazione d'acqua ben superiore. n pur fortis
simo incremento vel'ificatosi nella pl'oduzione del tabacco, non lIa valso nep
pure a far s1 che Ie sp€se vive fossero coperte. Ma, come ablJiamo visto cOOn
piendo l'esame diquesta azielldu, e stato ill sostanza l'argillosissimo terl'eno 
che ha impedito a'll'agl'icolt(Jl'e di usare maggiore qualltitiL di ucqua ;. quindi 
al terreno, in definitiva, deve e8~pI'e attrihuito l'insuccesso. 

Analogamente si pua aifermare che gran parte del rilevQnte aumento 
di produzione verificatosi nell'azienda cecinese (II) e da attrilJuire alla grande 
qllantita di 'acqua ivi impiegata. 
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~ 'legami cIte intercorl'ono tm Ia quantita, di acqua, 'impiegata e Ie 8!Jese 
(li il'l'lgazione l'isultano chiaramente dalle,analisi .eseguite esnminnndo Ie 
cUI'Htteristiclle degli impiauti irrigui. 

. Esistenza di culiuj'(j irri!Jue riccke. - E' questo certamcnte 1111 fattore 
della massima importanw.; allzi e talvolta que.sta es18tenza clle }ll'oyoca 10 
svi/uppo delle irrigazioni. ,Il fortissimo incremento di l'eddito fondiario die 
si ,"eritica nella pianura ort1cola p1sana dipemle, sostanzialmente, dalle P08-
sibilit~), di coltivazione degli ortaggi da e.sportazione, possihilWt dovutH aIle 
pal'ticolari condizioni di esposizione e di clima (Ii ("ui ahhiamo deao a i;no 
Inogo esaminant10 questo caso. !Jove vi e la p08'sihilita di culture ol'tirole 
,il fann'eyole risultato economico delle il'rigazioni e indubhio, potent1o esse 
« pagal'e » l'acqua anche a prezzi elevatissimi. 

Oltre agli orti ricort1iamo il' tabacco. Esso slIbisce, COli I'il'l'igazionp, lIll, 
incremento'di pr()(}llzionead ettaro dell'ordine di grandezza di 6-10 ·q.li" e 

, doe <1i 2000·3000 lire' nei casi comuni, incremento qlH'sto cbe rende cony('· 
niente irrigare 1Lnche a costi elevati. La barhabietoln tIlt zuccliero pure costi
tui!we lIna ,cultllra ehe risellte sensihilmente dei vantaggi dell'irrigazione, 
potendo" in amiliente t()scano, dare un incremento dell'ordine di grandezza 
tli 2000 lire per,ettaro. Pure i frutteti, dove e possihile irrigarli, dpterminano 
uote,'oli incl'ementi nel vo.lore della produzi()ne velldibile. 

Uinfiuenza delle culture rieche si rilevu' abba stanza hene esamin;1l1do 
!'incl'emento del prodotto vendibile nelle aziende st'lldiute. Qllesto inel'Plllcnto 
P IllHssi1l10 dove esistono sil11ili culture. 

L'incrcl11ento di reddito fondiario ,nelle Ilziende <\venti cnltnre ricche 
(ortagl,';, tabacco, ,harbahietola do. zucchero, frutti) e compreso tra 877 e 17g 

Uro per etta 1'0; quell() delle aziende che non hanIlo tali culture tra 222 e ;)!) 

testllldiamo Ie aziende luechesi cbe hanno caratteri del tntto propri I' l'OllO 

mal coilfrontahili). 
Non occorre certamente insistere aneora, su questa ('onstatazione del tlltto 

()V\"Ul. Notial11o soI() che, escludelltIo i (;asi dl irrigazione eon acqua deri,ata 
da ellnoli j il cui basso prezzo permette d'irrigare con soddisfacente esito 
aJl('.he Ie enlture pid pm'ere, nella maggioran7'(1 dei ('asi l'irrigazione si e 
sYiluJlpata dove ert\ Jlossibile irrigare queste particolari colture. 

Sistema agrario precsistcnte Z'irriga:Z'ione. - Qnesto fattore - SIH:'l'SO 

trm,('urato - e senza dUblJio d'importanza fondamentnle, e nOll minore dei 
pl'ecedenti. Occ()rre considerarlo BOtto due punti di vista: quello dei re<1diti 
pill (I menu elevati che ess() ~sicurava,quell() della pitl 0 meno facile inse'r· 
z,iolle deU'irrigazione in (If;SO. 

~JleSiSO i deboli incrementi di rec1diti ehe si l'iscontrano in con8egnenza 
dell'irl'igazione sono dovuti al fatto chI' il tipo di impl'esa asciutta assic\l· 
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rll.VI1 brill. redditi. abbastanza elevati. E' questo, ad esempio, il casu deBa pia
num tiorentina-pistoiese; si consideri attentamente l'azienda asciutta, da 
Doi assunta come term~ne di confrollto e si noti quale elevato grado di pro
duttivita. essa possiede. Produttivta .basata sulla molteplicita delle culture, 
sulla fortissima densita delle viti e degli olivi, suI notevolecarico di b~tiame. 
I terreni, generalmenie profondi, 8issicurano ottime condizioni all'erba me' 
dicit clle riesce agevoimente asuperare il ,periodo deU'asciuttore_ Inoltre 10 
svilnppo delI'irrigazione determina qui un completo rivolgimento_ Per irri
g'aree indispensabile togliei'e di mezzo Ie viti, ·regolare i campi, sistemare i 
terreni. II lato negativo l\ spesso di decisiva importanza, e occorre concludere 
che la inserzione delI'irrigazione suI preesistente sistema agrario e tutt'altro 
che semplice. 8i pensi anche poi ai combiamenti dei fabhricat.i, ecc., ed ~ 
tutte queUe circostanze cui abhiamo accennato nel capitolo II. 

Considerazloni opposte possono ripetersi per altre zone, dove invece l'eie· 
vato incremento e da attribuire alIa b:issa produttivita originaria (piallUl'a 
c~cinese, bassa pianura 'pisano,) ed aIla facile inserzione dell'irrigazione, data 
che si trattava di zone ancora in via·di assestamento, con ·fHari e piantagioui 
regolari,. ece. 

(,'~mdizioni fisiche ambientali. -4 E' evidente ehe i fattori terrellO e clilll.o:l, 
o pili particolarmente Ia cornposizione·chilll.ico-fisica del terl'eno e Ie caratte
ristiche termo-udolll.etrirhe, hanno una sensibile influenza sui l'isultati eco
nOlll.iei deU'irrigazione. 

La natura del terreno ha notevole il1fluenza, anche quando si sia posta 
cU]'a' a ehe il metodo di irrigazione sia ad essa adattato. Un C~lS0 altamellte 
significativo e dato dall'azieuda della .pianura 'pontederese, dove l'ir'l'igazione, 
dato il terreno argil~osissimo, incontra estremediffieolta, e non pei-mette. 
forti ·incrementi diproduzioni, ad eccezione del tabacco e £Ii aleline culture 
intercalari. 

L'indubbia, sensibile influenza del clima, .non deve in alcun modo essere 
sopravalutata. Troppo frequentemente inverosi notano progetti di il'riglt
zione 0 si valutano i probabili ris~ltati economici in fun.zione esclusi\"iunentp 

. delIeeondizioni climatiehe e delle precipitazioni. 
8i lia 'l'impressione ehe l'irrigazione' sia pili conveniente1:1 dove Ie pre

cipitazioni sonopiu, searse, e si espongono progetti ehe eselusimmente eon~ 
sidel'ano Ie -deficenze udometri-che e ehe esclusivamente sl ·propongol1o di 
rimediare ad esse. E questa idea e certamente "era, pel'o con Ia necessaria 
clalIs~la: a parita di altre eondizioni.A parita doe di costi di acque, tIi 

facilita di inserzione del sistema agrario preesistente, di possibilita. tecni
ehe, ece. Parita che quasi mai si verifieR, talche in Italia agevo1mel1te !Ii 
nota ehe il maggiore sviluppo delle irl'igaziol1i non si riscontra precisamente 
nelle zone pili sitibonde. 

13* 
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Si PUc, vedere, ad esempio, che nell'azienda pill sottoposta a siccita 
quella della pi(lnura campigliese - l'irrigazione e stat a impotente a (Ie

terminare un notevole incremento di reddito fondiario, e questo perche lion 
esistevano culture ricche, non era possibile otten ere foraggi pregiati e dare 
vita ad .una fiorente industria. zootecnica, non esistevano slJocchi per una 
eventnale 'pl'oduzione lattifera, m~ncflvano i fabbricati adatti, erc. 

Dove, in seguito ad un atto di volonta di un agricoltore avente idee e 
conoscenze del tutto particolari, si e avverata questa trasforrnazione (occorre 
perc' avvertire che eravamo gilt fuori della zone, estensiva e l'azienda era gill 
pronista di fabbricati ed era appotlerata), l'incremento e stato fortemente 
snpel'iol'e (pianura cecinese II) rna il risultato economico della trasforma
zione non e stato molto brillonte, ed un ordinario agricoltore non 10.avl'elJlJe 
certaIllente sopportato. 

L'importanza del fattol'e climatico, naturalmente, permarie fortissima: 
rna ci pare che non oeCOl'ra dimentieal'e che, insi,eme ad esso, agiscono altri 
fattol'i del pari, e forse pit'l, importuntL 

I metodi tecnici impicgati cd il costo dell'il'rigazione. - L'imporf.anza 
di qnesto fattore e ovvia. Occol're pero ricordare che - come gia e stato rile
vato - i metodi tecnici iinpiegati sono stat~, spesso,- imposti dalle condiziOIll 
ambiimtali: essi costituivano quindi un dato del problema. 

La val'iabilita. dei cOlSti ill eserdzio, pet: i "ari metodi tecnid separata
mente considerati, non. e multo notevole; variano, invece assai pit'l i cost. 
di impianto e di sistemazione del terreno. Particolarmente quest'ultimo ele
mento va preso in comdderazi<V-le, ed avviene taholta, come e aV\-enuto nel 
cas() dell'Alta mlle del Tevere, cbe la naturale dolce cadenza del terreno 'per
mette di praticul'e l'irrigezione a scorrimento (meno coStoSH) senza cile Ie 
forti spese perla sistemazione superfiriale del suolo tolgano ogni convenienza 

. a nn tale metodo. 
E' tuttavia opportuno notare che dove si sono seguiti metodi ternid phl 

l'azi()na.li. 0 phl ~H.'curatamente studiati, i l'isultati sonG stati migliori. Cosi 
ad e8empio nella RaISsa pianura pisana, nella pianura cecinese, nella Val di 
Pesa. 

8i puo indulJuiamente aifermare che il miglioramento tecnico 'Puo in 
avvenire, infl.uenzare sensiuilmente in senso favorevole il risultato economico. 

* * * 

'l'ali, in sostanza, i principali fattol'i cbe hanno infl.nito suI risultato 
Jiuale, che puo essere espresso con Ia misura del saggio d'illvestimento e che 
110temlmente varia da aziendu ad azienda. Hiassumel1do l'nzione u:ei vari 
fattori perle singole' aziende, possiamo cooi cOl1cludere: 
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Alta valle del Tevere. - Mediocre incremento del teddito fondiario (mal 
gra.uo l'esistenza del tabacco) per causa !lia del gia elevato reddito dato dal
l'azienda asciutta., sia della diminuzione avvenuta nella produ~ione del. vino. 
Risultato e<;onomico pero brill~nte date Ie basse spese di esercizio e, soprat
tutto, Ie basse spese di sistemazione. 

Pimmra fiorentina·pi8toiese. - Incremento di reddito fondiario modesto 
data l'elevatezza dei redditi nelle aziendeasciutte e laforte riduzione di 
aicune produzioni (vino, saggina). Acqua prelevata da canali, a basso costo, 
cIle rende nettamente conveniente l'irrigazione. 

Valle d'l Pesa. - Buon incremento di reddito fondiario dato che si sono 
sostituiti aIle viti i frutti., Costo d'irrigazione' pero notevoIe, risultato finale 
abba stanza buono. 

Bassa pianura pisana. - Elevato incremento di reddito fondiario; data 
anche l'esistenza del tabacco; spese <1i irrigazione elevate, rna ben compen
sate dul maggior reddito. Risultato economico ottimo, giustificato dagli in
crementi delle vade culture. In questa aziendQ, sostanzialmente, tutte Ie 
prodnzioni subiscono un incremento pin 0 menu forte, e questo sia per l'abile 
direzione ·tecnica che ha, permesso di applicare razionali metodi nella dist1'i
buzione delle acque, nella tempestivita delle erogazioni, nella valutazione 
dell'optimum di quantUa di acqua da erogare" ecc., sia per la particolare or: 
ganizzazione d,ell'azienda asciutta clle ha accolto l'irrigazione senza troppo 
mutare il suo ordinamento. II solo fatto den'esistenza del tl),bacco non po
trebbe spiegare la buona riuscita; si noti che nelle altre aziende che coltivano 
tahacco (dove anzi I'incremento ,quantitativo di- produzione e stato maggiore) 
il risuJtato economico non e stato cosi favorevole. 

l'ianu1"a orticola pi8ana. - II fortissimo incremento di reddito fondio.-, 
rio, in relazione con 10 sviluppo orticolo, giustifica pienamente l'ottimo 
l'isultato. 

Pianllra lucchese. - Incremento di reddito fondiario sensibile; l'acqua 
irrigua e prelevata .ua canali e ha costo assai basso. 

Pianura pontederese. - Incremento di reddito fondiario notevole; per 
efietto quasi esclusivo dell'esistenza del ta~acco. Spesa di irl;igazione. fortis
sima, in conseguenza dell'impiftnto non bene 'adatto, -degli elevati canoni 
elettrici, ecc. E, sopratutto, terreno argillosissimo che ha impedito di irri
gare inaggiormente i .pruti. Rhsultato economico mediocre. 

Pial1tUra versiliese I. - Incremento' medio di reddito fondiario: 8i ricordi 
che Ie sole culture irrigue sono ('ostitnite dal mais maggengo e dal sessantino. 
Spese eli irrigazione basse, dato clle l'acqua e derimta da canali. Forte diffe
l'enza di valori fondiari t1':1 Ie aziende il'rigue e Ie ascilltte. 
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i~ianura versiliese 11. - Stessa situazione preceuente; terreni pel'o p,iu 
poveri e lIIleno. atlatti all'irrigazione. 

Pianura' cecinese 1. ~ Incremell to del redtlito fondiario :notevole: la sola 
. cultura ricca esistente ~ rappresentata dalla bietola zuccherina. Spese di 
irrigazione ,(apioggia) notevoli; risultato mediocre. , 

Pianura cecinese 11 . .!..- F()rte incremento di reddito fondiario, ()ttenuto 
perc' traverso una costosa e radical", .trasformazione dell'azienda agraria, e 
~lto impiego d'acqua. Hisnltato ec()nomico mediocre. 

Pianura campigliese. - llassissimo incremento di reddito fondi~rio" 

dato ,;il carattere estensivo dell'agricoltnra ;' spe8e di irrigazione pero'del pari 
basse; data anche ia facilita d'illserzione dell'irrigazione,' nel preesistent~ 
si8tema agrario. Risultato economico mediocre. 



CAPITOLa SESTO 

IL PROBLEMA IRRIGUO TOSCANO' NEI . SUOI ASPETTI ECONOMICI 

Con l'esame delle ripel'cussioni prodotte dalla il'tigazione nell'economia 
di un buon numero- di aziende, tra 101'0 diverse e rappresentanti diversi tipi 
di agricoltura e div~rsi metodi eli irrigazione, potremmo ritenere di avere 
esaurito il nostro compito. ~Ia in l'ooliit non e cosio 

1,0 studio aziendale non e pel' noi che un mezzo; il 'fine e invece costi
tuito dalI'esame 'del problem~ irriguo toscano, delle possibilita avvenire, dei. 
limiti eli costo degli impianti irrigui che 1'agricoltura toscana puo sopportare. 
Oc'Col'l'e anche riconoscere p~rcio il valore ehe hanno a tal fine·le indagini ese
guite e quali condusioni pratiche possiamo trarre dai dati rieavati. Esamine
remo quindi, dapprilna, quale e il valore rappresentativo degli in-dici deter
miuati e, successivamente, quali possono essere - in base aile nostre ricer, 
ehe - i limiti di conv'enienzu ('privati e sociali), dell'irrigazione, 

I. - IL VALORE RAPPRESENTATIVO DEGLI INDICI DETERMJN:ATI 

Le ripercnssione dell'irrigazione che abbialllo sinora 'analizzute, possono 
estendersi.a tlltto il territoriodo,-e esistono simili tipi di azienda? Gli indici 
determinatt hanno anc,he un valore rappresentativo? Sono queste domande 
assai importanti per i fini del nostro studio. 

Sotto un certo aspetto Ie indagini da noi compinte sono altamente rap
presentative, e precisamente per Ia conoscenza dei risultati economici che: 
liallllO tlato in realta: Ie recenti irrigazioni eseguite in 1'oscana. Si pensi in
fatti ehe, rlspetto ai casi totali, il numero dei casi studiati non e certo molto 
piccolo. 

Perle zone ad antiea irrigaziolle COIl acqua derh'ata ela canali, si puo 
d'altra parte atl'el'mal'e che Ie aziellde studiate sono pienamente rappresen
tative delle condizioni ordinarie. 

l\flt ·non e qnesta, in sostanza, Ia l'appl'esentativita che a noi importa. 
Dobbiamo im"ece giudicare se nelle varie zone studiate, Ie ordinarie nziende 
asciutte, trasfol'mate ill irrigne, po~ano (\are' gli stessi risultati da noi cal
eolati. Ed allor'a ;on si puo ph) sem]ilir-emente 'eollcludere ('ome Sopl'a. 

8i ossel"vi in~lanzi tuttI>. ehe i risultati economici detel'minati sono stati 
va lllta ti in haseagli a,ndamenti delle produziolli e delle spese pel' gli Gnni 
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passati. Ma in un pili .0 menQ prQssim.o avvenire quaIi ulteri.ori variaziQni 
si PQSSQll.o IQgicamente prevedere? 

Si puo, senza dubbi.o, prevedere unlieve :migIi.oramentQ dei risultati 
ec.onomici, e questQ per la intluenza di alcuni fattQri che,agendQ lentamente, 
.nQn hannQ PQtutQ -:- datQ'il In'eve temp.o traSCQrs.o dall'iniziQ della il'riga· 
ziQne - anCQra dispiegare in pienQ la 1.01'.0 aziQne. 

UicQrdiumQ tm essi: Ie infiuenze della maggiQre superficie Qccupata 
dalle leguminQse; quelle del maggior caricQ di bestiame e, di cQnsegnenza, 
de1la maggiQre quantita di letame; Ie n.otevQli po.<;sibilita di migliQrare in 
avvenire la ~ecnica irrigua 'traversQ la ripetuta esperienza. In cQnclusiQne 
si puo ammettere, sebbeue nQn si pDssa valutnrla pel' quantita, che esista 
una sicura teudenza "ers.o ulteri.ori migIiQramenti. 

Per i casi di irrigaziQn~ CDn acqua del sDttQSUDIQ Ie aziende studiate 
eranQ, in fase asciutta, rappresentative eli cQndiziDni medie SQIQ per o.lci.mi 
fattQri (tel'l'enQ, sistema di cQnduziQne, ampiezza aziendale, fabbricati, cuI· 
ture praticate, ece.). La direzi.one teeniea nQn era invece da ritenere nQI" 
male; e il semplice fatt.o che e stata attuata la poco CQmune irrigazi.one ne e 
Ia prQva pili evidente. 

8QttQ quest.o impQrtante puntQ di vista Ie azien-de nQn SQnQ quindi rap· 
presentative, PQiehe nQn e da presumere che - attualmente - tutte Ie simili 
aziende eQntermini PQssan.o avel'e dirigenti capaei di attuare gli impian ti. 
Mn. questD e verQ, come abbiamQ dett(l, attualmente. Non sara inveee ver.o 
in futur.o, P.oiche e pl'Qbabile che Ie CQnoscenze migliorerannQ, e quellcr che 
si puo Qggi ritenere rh'ntrare nella capaci~ di PQehi, sara possibile dDmani 
a mQlti. 

C.osi dicendo abbiam.o, in SQShUlZa, uefinitQ il particQlare earattere della 
rappresenttltivita di queste aziende: rappresentativita nel cQrs!) , del temp.o, 
dell' .opera dei piQnieri in confront.o a qllella della massa. E siccQme c.ostan
temente avviene - nel campQ delle realizzaziQni econQmiche - che Ie .opere 
dei piQnieri sianQ men.o perfette di quelle dei seguaci, perche quest'ultimi 
PQSSDnQ - se nQn HItr.o - basarsi 8ull'esperienzll dei primi; si puo (,Dneiu
dere clie,in avvenire, prQIJ<"tbilmente i risulttlti ecQn.omici tenderanno ad 
essere migliQri. E PQtremmQ .ora tl'arre' da questQ, ragione per un giudizi.o 
favorevQle, se non pensassimQ che QccQrre' anche esaminare il rovesci.o della 
medagIia: Ie ('ondizioni CiQe partiC'Qlarmente favQreyoli di aleune azieIHie 
studiate. 

*** 

Gli incrementi tIi red-dit.o fQlluiariQ riscQntrati nelle aziende della Yalle 
di Pesa, della piannra cecinesl: 1, della pia mIra campigliese, nonrliil queUi 
(It:'lie ZQne irrigate C.oIl canali, possonQ di l'egola, e881'1'C ottennti anclic da 
altri cQmuni agricQltori; llatnrallllPnte laddQYe esistollQ tipi Ili azit'llda e 
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condizioni ambientali simili a quellidel CMO studiato: Analogamente dicasi, 
mutatis mutandis, per jl.' spese di irrigazione; e di com;eguenza per l'incre
mento netto e per il saggio di inve.stimellto. 

Per' gli altri casi invece il dubbio e mag'giore, dato che essi sono catat
terizzati da condizioni particolari. Notiamo innanzi tutto che in, treaziende 
studiate (alta Valle del. Tevere, pianul'a pontederese, oossa pianurn, pisana) 
e stato l'fncrementodi produzione del tabacco a influire grandemente suI 
risultato: 

Inclemento I lncrt>mento 

.1 

Jncreml'oto 
ZONE E AZIENDE prodotto vendibile . tabacco 3.ItIC [ll'oduzioni 

(lire ad ha.) (lire ad ha.) (lire ad ha.) 

Alta Vane del Tovero , 569 308 2fil 

Bassa pianura pisana 1.279 431 843 

Pianura pontedert'se . 615 604 11 

E' ben noto il particolare regime con cui viene coltivata qnesta pianta, 
e Ie limitazioni imposte dalle amministrazioni finanziarie. Nell'ipotesi di 
una rapida diffusione dell'irrigazione, e quindi di un rapido aumento delle 
produzioni unitarie, e molto probabile che interverrebbero disposizioni per 
una equilibratrice Tiduzione dell'area coltivata. Il vantaggio sussisterebbe 
sempre per l'ngricoItore, poiche in sostanza prodtirrebbe la stessa qnantihl. 
su minore superficie e potrebbe incrementare Ie aItre coitllre; ma sarette 
un vantaggio ridotto, che inoltre potrebbeinteressare, al massimo, Ie sole 
aziende che oggi. coltivano blbacco, a meno di~improbabili allargamenti delle 
concessioni. 

81 lloti anche tuttavia' che, nell'azienda della bassa pianura pisana, merce 
I'llzionali metodi tecnici impiegati, l'ineremento eompiessivo delle aItre pro
duzioni e risultato notevoimente superiore a quello del tabacco, mentre l'iu
verso avviene negli altricasi studiati. 

E' infine da rilevare che nell'azienda della bussa pianura pisana, si e 
aVllto anche lUi lieve aumento della superficie coltivata a tabacco, e cio e 
stato possibile poiche l'agricoltore, che' aveva altre cOllcessioni in terreui 
limitrotl, Ie hn potute in parte spostal'e nell'azienda irrigua. Questo non e 
possibile ai comuni agricoltori; potrebbe teoricamente farsi se, dato il mag
gior vantaggio economico di coltivare il tabacco in zone irrigue, si determi
nasse uno spostamento delle concessioni verso quelle pa.rti, ipotesi per ,ora 
prematura, e che iJmplichereb1>e Ia soIuzione diquestioni delicate. 

. l/incremento altissimo dl redditq fondiario che si nota nell'aziendcl della 
pianuI'll orticola pisa.na ed il congiunto ottimo risl1itato economieo, sono 
dovuti, come si e vis to, aHo sviluppo orticoio. II che vuol dire che l·isult~ti. 
economici eguali 0 siIllili p'Otranno aversi dove si potranno estendere culture 
~i,lIl11i 
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Possibilita che in realtil e~iste, sebbene 8U non grande seala. Vi 80no 
ee1'tmnente ancora zone di terrent) Iimitrofe, anche in sinistra dell' Arno, 
<lore ~i potrebhero sviluppare gli orti: 11011 8i cretla pero che si tratti tli 
slJpertici vastissime; Incrementi maggior! rentlerebbero poi pressante il pro· 
hlema. degli shocchi diquesta produzione, strettarnente legata alle poss~hmta 
<li t's[lo1'tazione. 

COllsiderazioni simili si potrebbero ripetere per la bietola da zucchero, 
I:L cui coltivazione Pllre e soggetta a discipIina. Tuttavia questa coltura, lion 
ha una cosi decisa influenza sui risultati economici come ha il tabacco. ell 
iuoitl'e vi e maggiore fac~lita di ,'ariaziolle della superficie investita. 

I.. 'incremento di reddito fondiario riscontratosi nell'azienda della pia· 
nu1'a cerinese, incremento molto elevatn, dipentle in 'sostanza dalIe partieo· 
ln1'i conoscenze dell'agricoltore, che, applicando in ambiente .e clima toscano 
metodi di conduzione e metodi tecnici pJ:opri di alcune zone dell'Italia set· 
1entrionale, ha attuato una irrigazione sistematica con notevoIi quantit:l eli 
acqn:l. Ci pare che Ie trasformazioni radicali cui dovrehbero. soggia<.'ere 
I'agricoltore e gli agricoltori della zona per attuare trasformazioni simili, 
l'endano assai poco rapPl'esentath'o questo caso. Un orclinario agricoltnre 
dl:'lla zona non farebhe certo bene a seguire questo esempio, che trova la sua 
giustiticazione in cirl'nstanze del tutto speciali. 

Anelte d~lI pnnto <Ii ,-ista delle spese di irrigazione occorre fare alrune 
('ollsiderazioni. Sono da consideral'e !Jrosso modo norma-Ii (dato l'ambiente 
ed il tipo di irrigazione), tutte Ie spese esposte, 'ad eecezione cli' quelle reln-. 
ti\-e aIle aziende dell'alta. valle del 'revere, e della pianura pisana' .o1't1cola. 
:Nell'alta ,-aIle del Te,'ere iuvero, data In rilevata naturale cadenza del ter
reno, si e pot uta praticnre l'irrigazione a scorrimento senza quasi pratica
mente lle!>suna spesa <Ii adattamellto del snolo. Allche aItre aziende di qne~ta 
zona. si trovano in .situazioni simili ed anche esse potrehbero fruire di questo 
vantaggio; ma. nitre, llunierose, 110, e per eSNe ~i poue allOl-a il "problema t:'1" 

com-enga adattare i terreni od irrigare a pioggia; i costi relativi deterlili
nanD, eviclentemente, la sceIta. 

Il~ ogni lllodo pero i risultati economici tenderanno a peggiorare rispetto 
a qnelli da. noi <:alcolati. 

Pel' In piannra ol'ticola pisana occorre osservare cbe il costo dell'irriga
zione da noi ralrolato, ha stretta relazione con Ia profonditi'l, cui si l':it1"O\-;1 
l'acqna (1). Abbiamo ,isto (cap. III) che qnesto profonditit varia molto e, 
dato chI" la trh-ellatura costituisce il pin forte elemento del costo, ci pos-

(1) In realtll que;otll relazione esiste in ogni impillnto di irrigazione prevalente Ie 
fll'l}llt· ual sottosuoio. :i\Ia nella pianura orti('ola pisana, date Ie grandis1'ime profonditA 
del pozzi. ('he 1'uperllno 8pe1'80 I 100 m" I'influenza ui questo fattore e potentissima. e 
tll m'n altra importanza. . 
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siamu anche purre il prublema del limite di profundita cui e cunveniente . 
. giung'ere. Tenendu anche presente ehe il custQ unitariu di escayU del puzzu 
aumenta cun la prufundiU; si cunclude che nun vi e eunvenienza a scendere 
sutto i 130-150 lll.; la prufunditiL nun appaia straurdinaria Jlerche ~ come 
abbiamu vistu - alcuni scavi vi si sunu al'vicinati. 

Un'altra ossernlziune. Hul risultato ecunomicu del pl'oprietario ho, una 
sensibiIe influenza la quuta parte tli spesa di. irl'igaziune che viene carieata 
al mezzadru. Datp .ora che questa quuta, ,'aria moltu da zuna a zona, ell 
appare assai elastiea am'he nI'l tempo, si putrebbe facilmente essere indOtti 
a pensare cile, qualOl'a altd pl'oprietari eseguissero impianti simili, essi pu
trebberu uttener~ migliori risultati ~cunumici sulu modificandu a 1.01'.0 "an
taggiu Ie quute di ripartiziune delle spese; in poche parole facendu pagare 
di pili al mezzadru. 

GuardianlO-alcuni esempi. Nell'aziendn della Valle eli Pesa, duye iI risul
tutu ecunomieu dell'irrigazione e abbastanza buunu, BU una l'ipesn totale lli 
eserciziu per ettaru di L. 319; 150 sunu a caricu del f:olunu, Nell'azientia della 
pianura puntederese, per una identica &pesa di esercizio, si addebitanu al 
culnnu sule L. 120. He il pruprietariu dell'azienda puntederese addebitasse 
anc.ile lui al euiunu 150 lire ad ettaro, aYl'ebbe un risuitatu ecunumicu nun 
certu multu bl'illante,ma in ugni mudu nun diso.strosu. 

Uusservaziune pecca di sempliciU\ e nun tiene cuntu di altri fatturi. 
Occurre infatti nutare ehe questa diversa ripartiziune delle quute di spesa 
nun e stata fatta, dai due pruprietari, a casu; ne dipende, cume flicunu pu
trebbe pensare; dalla maggiure energia .0 abilita direttiva tra il primu in cun
frOlJto all'altru. Dipende invere dal migliure risultatu ecunumicu comple8.~ir() 
elle ho, dato l'irrigaziune: Quandu Ia pruduzione e maggiure i problemi lli 
distrlbuzione acquistanu un aitru aspettu, e si risulvunu cun maggiure facilita. 
Ora, nel casu -dell'azienda della Val di Pesa, il cuntadinu ha ayutu un incre· 
mento di redditu (I01'du daspese di irrigaziune) di L. 466 ad ettaru, nella 
azienda della pianura puntederese di L. 320. Si nuti ehe !'incremento di 
rt'dditu per unita Iavuratriee e quasi uguale. Si capisce percio come iI gl'avar~ 
il l'1'!'ulldu colunu quantu il primu, sarebbe menu facile, ° si putrebbe ottener~ 
sulu· dupu alcuni euntrasti che nun cuntribuirebberu certamente a fadJitar~ 
9uell'arrnunicu sYulgersi della mezzadria che tantu favurevolrnente puil in' 
fillire sulle .opere di migliuramentu. 

II. - I LIMIT! DI CONVENIENZA PER L'mRIGAZIONE 

Possiamu .ora cun una certa fa('ilit.) esporre alenne eunsidel'aziulli Ilul 

Iimiti di convenienzadell'irrigaziune. 
Nessun d-ubbio, ·illnanzi tutto, sUSsiste sulla convenienza di il'rigare, ne! 

casu della derivaziune dell'acqua da canali: il custo dell'irl'igaziune e netta-
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mente inferiore a1 beneficio che 1'irrigazione arreca, ancile se limitata ad 
alcunecolture od a1 s01() mais (1). 

l\Ia se, con 1'eventua1e apertura di nuovi canali, si giungesse nll'applica
zione di canoni elevati, 8i potrebbe anche sorpassare il limite di convenienza. 
Per· un'irrigazione limitata' o.d alcune colture, come avviene nella pianllra 
versiliese, non sarebbero sopportabili c.'1noni di 200-220 lire au ettaro, nella 
pianura pistoiese-fiol'entina, ui 100 'lire ad ettaro. Maggiori possibilit:\ vi 
sarebbero invece nella pianura lucchese, m.'1 occorre _ricol:dare che l'irriga
zione si pratica qui 8U un gran numero di culture, con una quantitil, oi acqll:t 
assai superiore rispetto ai casi precedenti. 

I canoni applicati sono, in rea1t:), assai inferiori, uato anche ehe si 
trattn spesso di vecchie uerivazioni, gill amrnortizzate. Ma non si creda che 
siano limiti fuori della re.'11ta: abbiamo, fllori di 'l'osc:lDa, alcuni esernpi 
(l'elevatore di Villareggia, in provincia di Aosta, ad es,) di canoni supe
riori aIle 300 lire ettaro. 

Maggiore interesse hauno i lirniti di cos to degli irnpianti privati con sol 
leva:mento delle acque dal 80ttosuolo. Appare evidente che costi di trasfor
rnazione f()ndiaria, superiori a 2000-2500,1ire ad ettaro, sono difficilmente 
convenienti, dato che i costi di esercizio 80no piil notevoli. In cfisi particolaI'i, 
quando esistono colture ricche irrigahili 0 quando vi sian() favorevoli ('ondi
zioni, si puo salire piil alto, oltre 3000 lire, ed oltre 8 7 9 mila (orti), rna 
sono queste Ie eccezioni e non Ia regola. Tutt() cio si ricordi neU'ipotesi che 
n()n intervengano contri~uti statali ad allargare i lirniti dt convenienzo.; di 
cio direrno ill seguito. 

Cosi pure i lirniti del costo di esercizio risultano sufficienternente tlefer
lIllinati. In ('asi norrnali' e antiecon()rnico superare Ie 150-160 lire ad ettaro 
tquota padronale; esclus() l'interesse del capitale investito); in casi parti
colari si possono anche superare Ie 200-250, 0 anche Ie 400-500 (orti). Indi
cazioni generiche che trovanola lor() giustificazione neUe analisi a suo Inogo 
compiute'; si rie()rdi anche che, entro certi lirniti, esiste una, « sostitnihilita II 
tra Ie due categorie di spese, rna i lirniti non sono molto larghi, e la soluzione 
ottima, non diverge molto dai oopporti da noi praticamente riscontrati. 

Numerosiprogetti per l'irrigazione delle zone toscane sono stati stu
diati in .ogni epoca. Progetti di piccole derivazioni 0 di piccoli impianti 
privati, progetti pin vasti e organici, progetti infine che tendemllo alIa crea
zione di tutt() un irnponente sistema irriguo nella valle dell' Arn() ottenut() 
con vari e pin 0 rnen() costosi rnetooi, della creazione di Ulla nurner()sa rete 

(1) Cia, naturalmente, non deve essere interpretato come un vantaggio degli ngri
'coltorine servire a giudicare della cosidetta « sopportabilitll dei canoni irrigui». II bene
ficlo dell'!rrignzione si e da tempo concretato in un mnggior vnlore fondiurio, ogni 
v,umento del canone eventunle lascerebbe sempre sussistere In convenienzn lid irrignre, 
ma dett'rruinerebbe minori redditi e quindi abbasserebbe il vnlore della terra. 
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di bacini montani, sino alIa sistemazione ad invaso del lago T.rasimeno. Molti 
di essi sono caduti nel meritato oblio, altri hanno resistito alIa critica e ~llo 
scetticismo degrll!datore e spesso vengono discussi; pochi sono stati attuati. 
In linea generale, mentre la tecnica e venuta man mana affinandosi, e' i me
todi di irrigazione (particolal'mente quelli a pioggia) himno raggiunto un 
llotevole grado di perfezione, molta confusione regnQ aneora' per la parte 
economica. 

Abbiamo ~ccenllato -,nel capitolo I eli questo studio. - ad un vasto 
progetto compilato ueIla Delegazione tiorelltilla uell'Associazi~)Jle delle acque 
pubbliche (1), mirante aHa creazione di nllmerosiserbatoi Ii corona a scopo 
irriguo. Lo studio tecnico e diligentissimo !' degno di considerazione, mal
gl'aqo Ie obieziolli che anche a tal titolo - posson\) muoverglisi (abbi'amo ac
cennato, nel cap. I, aIle riseI've faUe, COil la usata competenza ual Passerini, 
riseI've che ci appariscollo'fonelatissime). Gli sporauici datiecOllomici esposti 
SOIlO pero del tutto .insufficienti e illsosteni hili. II costo dell'irrigazione, per 
ettaro effettivamente irrigato, oscillerebbe tm Ie 267 e Ie 389 lire, il che COI'
risponde a un costo azicndale di cirea III meta dato il I'apporto esistente t1'a 
i seminativi irrigui e gli asciutti negli ordinari casi iIi irrigazione. 

Per.Ia zona a cui si rife~-iscollO i dati, zona mallcante di particolari cul
ture ricche, abbiamo determino.to un incr(~mento ui reddito foneliario (IOl'do 
dalle eventuali maggiori imposte e dalle' gpese eli irrigazione) di L. 106 ad 
ettaro; un incremento del reddito globule di circa il doppio. Le spese di irl'i
gazionc non sarebbero sopportabili pel' il 'Privato imprenditore, solo l'inte
grazione dello 8tato potrebbe determinare la convenienza. In {lItre zone, poco 
diverse, si hanno illcrementi eli reddito fondiario maggiori, che pel'o non 
lascierebbero mai una forte differenza a :compenso delle spese di carattere 
fondiario. Crediamo percio di poter concllldere che, impianti simili a quello 
progeHllto, possono ~l.llche essere realizzati e possono risultare vitali, soprat
tutto se 10 8tato coopera finanziariamente in vista dei vantaggi sociali, ma 
cite l'eventnale :margine di convenienza sara - in ogni modo - assai esiguo 
e che quindi una certa alea e lllsita nell'impresa. 

lUa ecco cosa si conclude nel rico-rdato studio. « Qu~sti prezzi sono ma
gniticllmente ~ollerati dato' l'increlnente eli reddito (quale re·ddito?). deriva
bile dall'irrigazione, che, in questi terreni puo con sic'urezza valutarsi non 
min ore di L. 1000 per ettaro, detratto s'intende, anche III spesa per Ph-riga
zione e qualunque altra spesa, nonche la parte colonica ». Si noti che pill 
a,vanti si dichiara che questo incremento e calcolato senza « tenere conto 
delle colture di carattere industriale che ho.nno in molti cllsi redditi addil'it
tura sorprendenti e non solo basandosi sulla cult~lra dei fOl'lIggi ». 

(1) Le acq-ue lJer l'agl'icoltul'a in Ill'odnda di Pil'cllze. - L'Italiu fisiea, lIprlle 1930. 
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Pur tenenuo presente clle gli autori' volevano. riferirsi ana sola parte 
effettivamente irrigatlL si vede quanto siano fuori della realta (1). 

1 pl'e.:::d dei prodotti C la convenienza. -' Come abbiamo avuto cura lli 
an'el'tire nelle premesse, Ie analisi eseguite prescindono dalle sensibili varia
zion,i di prezzi vel'ificatesi in questi ultimi anni, e sono eseguite in base ul 
livello reJativo dei 'prezzi che si verificava negli, anni immediatamente pre-. 
cedenti ht cl'isi attuale. E" ovvio che una 'uniforme variaziolle dei prezzi, puo 
determinare un diverso risuItato economico, pili 0 menu favorevole;e questo 
un casu generale, Ie cui cOllseguenze sono facilmente intllihili. l\Ia e sO)11'at
tutto una variazione dei prezzi dei prodotti irrigati relativamente ugU asciutti 
che puo determinure un diverso risultato ed un lliverso ,giudizio. 

Esaminiamo igruppi fondamentali. Per quel clle rigllarda Ie colture 
l'icche (ortaggi, taoo.cco, barbabietola) l'affel'mazione e del tutto evi(lente_ 
EssendQ il risultato economico dell'irrigazione strettamente legato ad esse 
oglli variaziolle di prezzo sara fortemente risentita. A p,uro titolo di schema-. 

'tica esempIificazione, calcoIiamo come varierebbero, per alcune aziende,' gli 
incremellti calcolati neU'ipotesi di un aumento del 20 % dei prezzi di queste 

'culture, ferme l'estando, per astratta ipotesi, tuttI' Ie aItre condizioni. 

lucremento lordo Ulteriore Saggi d'tn"e~timC'nlo 
di inClemento per 

ZO:\E E AZlE'I'DE CULTURE rcddito fondiario un aumenlo del 

valulato prezzo del prodotto 
primitho I do po allmenlo pari al 20 % 

(lire ad ha.) (lire ad ba.) (lire ad ha.) (lire ad ba.) 

I 

I 

Alta Valle del· Tevere lahal'co 17S ! 30 5,3% 7.4 .-'~ 

TJassa pianura pisana 

I bietola :UCChelo 

376 43 5,8 .. 7,3 n 

Pianul"a, ponleuel'ese . 226 61 1,5 OJ 3,7") 

Pianura cC'cineFC (I) 224 18 3,2 lJ 4,0 • 

Pianura cecillese (Ii) j .. . 366 165 1,0 l) ~.:3 1I 

I 
Pianura orticola I orta~gi 877 357 8,7 .. 14,6 • 

Le iutluenze surebbero. come si nota, assai sensihili. 
:\Ia, sono questi mm'imenti di prezzi assullti, per ipotesi, e che efft-ttinl

mente lion si sono "el'ifi('ati. • Da molti' allui invece si e in realta notata una impor1:<mte variazione 
nei pl'ezzi di due fondamentali gl'lIppi di pr~dotti: il grunoed i prodotti 
lI11imali, Dato che. come ahpiamo avuto occasione di rilev\ne, con l'irriga
zione telldono a prevalel'e i secondi rispetto al primo, c1 si pliO domandnre 
qUllli cOllsl'gnenze probabili del'iveranno da questa circostanza, nell'ipotesi 
eli una unom variazione relativa ai prezzi dei due gruppi di Ill'oc1otti. 

• 
\1) Alln 1'adice <1i eOllsimili e1'rori stll, 1juasi sempre, l'errato sistemn di ricercnre 

gil iucremeuti del vnrl redditi per colture 0 p(~r pnrti irrigue, tralnscinudo 10 studio 
l'~mI,lel-sh'o deU'azit'udn agrnria. ' 
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Supponel1do dapprima .che i prezzi dei prodotti anima Ii aUinentino del 
20 %, e poi, invece, che aumentino del.pari i prezzi del grano, notinmo i se-
guenti spostamenti di convenienza: . 

Incremento Ulteriore incremento 

ZONE E AZIENCE di reJdito ppr aumento 20 % prezzo 

rondiario 

I 
riscon~rato prodotti ~Dima1i granD 

Alta Valle del 'revere 178 + 23 '3 

Pianul'a fiol'enlioa-pistoiese 106 + 61 + ~' 

Va) di Pesa . 301 + 58 + 
DasSa pianura pisana. 376 + 57 + 4 

Pianura orticoJa pisana 877 8i 47 

Pianura pontederese . 226 + 32 14 

Piaoura versiliese (I) 222 + + :i 
Pianura versiliese (II) 166 + 
Pianura cecinese (0 . 224 + 26 + 
Plaunra cecinese (1I) 366 + 140 16 

Piaqura campigliese $9 + 15 + 16 

Escludel1do· quindi alcuni caai particolari, si nota che se si avverasse 
l'ipotesi dio un aUllllento del prezzo del grano, fermi rimanendo tutti gli· altri 
prezzi, il risultato ecol1omico 'dell'irrigazione tlmderebbe ad esserepeggiore 
in confronto alPipotesi {Ii un aumentodel p:r:ezzo dei prodotti animalio 

E dato che; in questi ultimi anni, si e verificato uno spostamento nei 
o prezzi relativi favorevole ai grano e sfavorevole aIle produzioni zootecniche, 
sj conclude che tale andamento haagito nel senso di ostacola,re Ia sviluppq 
irriguo. 

Altre cOllseguenze ill seguito a variazioni di prezzi, sonG facilmente in
tiIilJili.Cosi:, un aumento del prezzo del vino, fermi restando gJi altri, ten
dera a peggiorare i risultati ecollomici ottenibili con l'irrigazione; un au
mento del prezzo del 'mais iilvece Ii favorira, ecc. 

II prezzo deWencr[jia elettriea e la' conllJcnie.nza. - Bu q~Jestoargol)1ento 
, moIto si e disputat6 e mo~to si e scritto. Gli agricoltori hauuo spmpre .pro

clamato troppo eleva to iI costodel Kwh~; gli industriali hanno sempre detto 
clu~ ole, caratteristiche dell'nso agricolo nOll 0 permettevano 101'0 di ,'eudl're 
l'energia ad un lIlliqore prezzo. 8i domandavano a~lche, dalle due parfi, 1'i
cerche ,suI « pJ;ezzo giust~)~ 0 suI limite di « sopportabiilt~; del cnnone ll. 
Domanda ch~, cosi formulata, I'imane necessaria mente SepZjl ri8postH,poidl~ 
quei cOllcetti sono benolullgi dall'essere precisi.° Se si intende, COll tali e.spres-
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SiOlli, quel costa del Kwh. che ullnullula conveniellza ad irrigare, il calcolo 
sarebhe molto dubhio. Si pensi infatti che occorrerehhe prima attribuire un 
val ore all'impianto irriguo, valore che non sareobe certo esatto far coincidere 
col costo. Ma sopratlltto dato che si tratta 'Prevalentemente di valori fondiari 
o stabilmente investiti nel' suolo, valori caratterizzati dal fenomeno della 
rendita (0 della quasi rendita), e in realta il frutto che essi hanno, che ne 
determina it valore; e non'viceversa, e questo frutto e, a sua volta, in parte 
determinnto dnl costo del Kwh. Il problema e irresolvibile per questa via. 

. Ci pare che la determinazione pin razionale ed importante sia q~ella di 
calcolare quali variazioni nel risultato economico sarebbero determinate da 
un aumento 0 da una diminuzione del costo del Kwh. Supponendo di 
aumentare detto costo del 50 % 0 di diminuirlo di altrettanto, abbiamo per 
gli impianti che u8Ono energia elett'rica lammesso che il mezzadro sia tenuto 
al pagamento di meta dell'energia, rome infatti avviene) i risultati seguenti. 

ZO~E E AZIE;\DE 

Bas.sa piannra pisana. 

Val di Pes •. 

Pianura orticola pisana 

Piaoura cecinese (I) . " 

Pianura cecinese (II) 'I Pianura campigliese 

Incremento reddito fondiario 
(netto da spese di irrigazione) 

reale costo co~to 
kwo + 50% kwo- M% 

171 U1 201 
132 92 172 

521 490 li51 

73 45 111 

52 58 162 

9 6 + ~,l 

Variazioni, come si nota, tali da intluire fortemente suI risultato e<."O

nomico. 

III. - L' A VVENIRE DELLE IRRIGAZIONI IN TOSCANA 

Le analisi e Ie osservazioni compiute pOl'tano a conclusioni ottimistiche 
e pessimistiche sull'av\'enire delle irrigazioni toscane? Potra il fattore irri
guo in un pill 0 meno prossimo avvenire costituire uI).'importante «:ausa di 
progl'esso dell'agricoltura toscana? 0 essa invece sara costretta a non uscire 
dnl sistema asciutto ed a trovare -per altra via, piegandosi e adattandosi 
all'irl'egolare regime pluviometrico, il modo di miglioramento? Domande non 
certo prh'e di importanza. 

Ui pare di poter in sostanza affermare che se sara vano attendere un radi
('ale rivolgimento dell'agricoltul'a t08cana nelle zone pianeggianti ad opera 
deU'irrigazione, non per questo Ie conclusioni sono pessimistiche 0 negnth-e. 
~lalgrado che Ia Toscana non costituisca un ambLente molto favorevole aIle 
irrigazioni, malgrado che n tipo di azienda agraria non sia il pill adHtto 
per permetterne una rapida diffusione, malgrado che non esistano, se non 
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sporadicamente, culture ricche, e che i costi delle acque siano, tranne par
ticolari casi, assai elevati, crediamo che un certo sviluppo sia possibile, 
essenzialmelite delle piccole irrigazioni, che possono bene inserirsi dell'azienda 
agraria appoderata. Esiste anche - come abbiamo detto - una notevole di
versita. da zona a zona. Nelle zone pift interne, dove l'appoderamento e assaI 
untico 'e plurisecolare, dove il sistema agrario esistente e frutto di Ull lento 
adattamento aIle eondizioni ambientali e si e plasmato mirabilmente alIa 
agricoltura asciutta, l'irrigazione incontrera.. i maggiori ostacoli. Nelle zone 
costiere e precolltiere invece, zoneaneora in corso di rapida trasformazione, 
sistemate in ampie unita poderali, poco vitate, ece., l'irrigazione poh'a dif
fondersi con assai maggiore facilita. 

La convenienza economiea appare indubbia laddove vi sono possibilita 
di coltimzioni irrigue ricche. }ia tali possibilita. sono limitate: per alcuni 
prodotti sottoposti a disciplina gli aumenti di produzione sono molto impro
babili (tabacco, barbabietol.a). Negli altl'i casi ordinari la convenienza eco
nomica e oggi dubbia, non Pero in modo da dover eoncludere negativamente. 
E' anzi del tutto probabileche, col perfezi()namento tecnico e con la diffu
~done delle conoscenze irrigue, tale convenienza divenga positiva. 

La erisi attuale ha cert() contribuit() a rallentare fortemente Ie iniziative 
per l'irrigazione, sia perche Ie di.~ponibilita economiche degli agricoltori si 
sono assai ridotte, ed il ricorso al c1'ooit() e sempre pericoloso se fatto in mi
sllra troppo grande, sia anehe perc he l'andamento dei prezzi hit favol'ito 
llIaggiormente Ie culture asciutte in confronto alle irrigue. Occo1're pero 
nnclle aHertire che una buona parte degli impianti diirrigazione esegniti 
nel periodo di massima ascesa dei prezzi, fur()no eseguiti a scopo speculativo, 
Rotto il miraggio della fittizia prosperita. L'arresto del pr()('esso inflazioni
sHco ha fatto svanire molte illusioni, e si puo facilmente notare che i pill 
stidudanti insuecessi dell'irrigazione sono stati provocati precisamente tIa 
qnesti fenomeni. 

Hestano tuttavia, e resistono, Ie opere migliori pift razionalmente- ese
gnite, fatte con ponderaziOl;e e con 'esatta ,-isione della reaItiL Esse costitui
scon() sia una .p~·ima tappa raggiunta e il punto di partenza per gli altri, 
probabili, sviluppi. 

* * * 

Lo studio eseguito non abbisogna di un ultimo capitolo contenente Ie 
eouclusioni 0 Ie considel'azioni finali. Lo scopo di queste e general mente di 
riepilogare, ill pochi indici segnall'tici, le inda,gini eseguite e di tral'ne 
dequzioni ehe servano di coronamento allo studio. Ma noi non potremmo 
far nItro che esp()rre num-amente, in forma cambiata, cio ehe abbiamo detto 
in questa ultimo capitolo, che costitnisce esso in realtu Ia parte cOllclush"a. 
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AORlCOL'l'ullA ARETINA - Raocolta di studio - Roma, '.ripografia Federaziorie Italiana dei 

COllsorzi agrari, 1933-XI. 

Interess .. no," noi: MAssIMO DI FIUSSINETO: Tabacch,icoltura - G. ESMENARD: A.mbient. agrario 

ASSOCIAZIOIi:l!: Pl!:R LE ACQUE PUBBLICHE D'ITALIA - L6 acque IJ/J1' Z'ugl'icoltu'I'a fn prov'incia 
di i<'ireltze. - « L'Italia fisica », aprile 1930. 

Contiene un vasto progetto di irrigazione bnsat0 Bulla costruzionA di 25 laghetti artiiiciali 
ripartiti nel Val d'Arno superiore, Mugello, pia,llurn fiorentina" Val d'Arno inferiore. Val d'Elsa. 

Di questa progetto ci siaIllo interessati net testo (cap. I; VnI). 

BAlmINI M. - BiaGita ed i1'rigazione neZ fiorelttitlo~, - «L'actlua », ottobre 1932. 

BAIITOLOM!.lEI FERDINANDO - BuZl'esperimento di una maraUa e sltlZ'utiZitd ehe Za Toscana 
.flot1'CJbbe j·itmn·c daWiI'rigaziotle delle pratel"ie. - « Atti dei Georgofiili », 1858. 

HEI.LINCIOIiI GIIlVAN',,"! - I lallhi artitioiaZi nella' eOU1wmiu uururia della T08cana. - Atti 

dei Georgofili, 1932. 

Contiene notizie suU',impi'anto eseguito in P1'ovmcia di Groeseto, pella tenuta di Casenovole, 
impia.nto di cui "bbiamo detto nel \esto. 

I:t;LI.I"lOO:l'I GIO'iA:I'NI - Istrllzioni pmtiohe pC I' Za Vl'oV'L'is'ta e Z'IISO a·YI"UI"io delle aeque. 
-, }lilano (senza' data). 

BELLINI - Duc punti tJndamentaZi pel" la boniflea della mure1nma - colonizzazione cd 
·in'igazione. - Grosseto, 'Cattedra Ambulilllte Agricoltura, 1929 . 

.cORDIGA OREsm - Consumi e (,osti dillZe acque di i'rrigazione - « !talia Agricola» - o.tto

IJre 1928. 

CANAVAHI MAIUO ..: M.lwuale di geologia teonica. - Pisa, Arti grafiche Nistrl, 1928. 

Contiene ~port~nti notizie ,Bulle faJde acquee sotterranee e Bullo scavo dei pozzi. 

CONFEDEIIAZIO:oiE lfASCISTA DEI LAVOIIA1'OIU DELL'AGII1COL'l'UlIA - Agricoltul'a LivOI'ne,~e in Re

!limo Fascistll .(Carlo Severini). - Roma, Anno XIII. 
Si tratta di ·un'ampia opera cbe illrtstra le varie caratterietiche della provincia.. Vi sono 

illustrate molte aziende agrarie importanti, e ie irrigazioni che vi si usnno. 

CUl'I'ARI PIE'l'RO - Oonsiderazionl sopra /'economia rurale della pianura 10mbUl'da di 

Oltl·CpO. - Atti Georgofili, Vol. IX, Disp. 2, ],'irellze 1862. 
Contiene alcnne interessnnti consitlerazioni sopra l'irrigazione ~ucches6 in ,_ confronto a. 

Cluella dell'attaltalia. 

Dr RICCI' G. - In{"liiestu, suZZ'il"t"igu,zjolte net versUlite nord - nOI'd·ovcst del monte Amiata. 

Bollettino Istituto Superiore Agrario. - Pisa, 1929. 

L'indagine ;, stata d .. no; ria.sunt~ net testa (CRp. V). 

D~] SlU'~NI CARI.o _ Os .• er·vazionigeneraZi 8UZ!O sorgenti deZ!a Toscana. - Atti Georgo

fili, 1892. 
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Dp;L VALLE G, - Statistica della utilizz(lzione di un 'impianto il'l'iUllo a piouuia al'tificiaZe 
in c:Urna tosc:ano «Firenze Agricola D, 1929, n, 2 e 4" 

L'uutore parte daU'il1otesi di un impianto di irrigazion~ a pioggia che seTVa solo a com
pensare Ie dcftcienze udom~triche in nleune atagioni. Intende come casi . deficienti quelli 
in cui Is. quantita. di Requa caduta non sarpa8Ss. Is. media centennale. Basu.ndosi Bulle osser
vazioni compiute a Firenze ~onclude che i1 numero dei 'casi deficienti il il 54,6% dei totali, 
Per maggiore precisione determina ·inoltre i cRsi in cui agli ev~nti siccitosi si accompagnano 
eventi fredd{. cRsi in cui non sarebbe utile irrigare.,. Conclude che quest": coincidenza e rara 
e che quindi, dal punto di· vista delle temperature, il clima toscano favorisco l'elfettuazione 
delle irrigazioni. 

Supponendo che nei cinque mesi irrigui (magglo-settembre) debbano essere assegnate alle 
varie culture. quantita di aequo. pari wa 104 mm. mensili di pioggia. l'antore h~ calcoiato, mesa 
pe~ mese. il necessario. complemento. ~i pioggia. artificiale. il nUDlero di ore di esercizio del
l'impianto necessarie, anche in confronto a 'luelle' ~ disponibili 0 p08sibili. Le ore medie di 
esercizio mensili sarebbero, per i cinqu~ mesi, rispettivamente 126 - 196 - 232 - 203 - 116. 

DRAGRErl'l ..: Ricerehe "SUZ!tt quat/tila di acqua piil cOln'elliente per Z'irl'igazione delle 
terrI! Ill'gillose (irrigazione·· a pioggia), - Stazione sperimentale agraria, Mo
dena, 1032-X, 

Es~u,)!,\nl1 GWLIO - CC/I./li sulla bonijica illtel-Ill'ale ill prol'incia di Arczzo - Consiglio 
Pro\'inciale economia, ;- Arezzo, 1929, 

. Contiene un capitolo (Ill) dedicato all'esame del problema della. irrigazione nelle vane 
zone agrnrie della provincia. 

FACCHI)!1 p, - Applieazioni f'lettro-a.gl'icole e utilizzozione delle acquc fl'ealiche nella 
ozicnda Collacchioni - «Vagricoltura aretina '?, ottobre 1920, 

FACeRIYl p, - La /Jonifica integl'aZe e Ie applicazi.oni elcttl'o-agl'icole III'll'a7to nillt: tiel 
Te1;ere, -' Sansepolcro. U)29-VIII, 

In queste due pubblicazioni sono illustrate Ie opere eseguite nell'alta Valle Tiberina, oii 
cui abbiamo detto nel testo, 

GIOL[ GWSEPl'E - Il sotlosuolo delle piallul'c eli Pisa c di LironllJ, - Roma, Til'ogrlltia 
Acclldemla del Lince!. 1805, 

Contiene importanti notizie sulle falde a.cquee sotterl'anoo, 

GIOU GIUSEPPE - .<;opra aleuni pozzi artesian' .dd piani di Pisa e di JAvortio - « Bollet
tina Soctetll Geologica italiana D, 1893, 

GIURAl'I RE)!ATO - PI'ouetto di lItilizzazioilC deZ flume Arno l,er fOl'za mot,.if!e c 41'1-iga
ziol/e - Schema ";{l,~,~lIl1tit'O, - Firenze - Ariani - 1931:, 

Si tro.tta di un progetto implicante la coetru.ione di 'duE' laghi artificiali nel Val d'Arno 
Superiore (Lllterina) della capa~iU. rispettiva di 57 e 90 milioni di mc, ,che potrebbero servire 
alJ'irrigazione della pia-nura dell'Arno dn Fir(>nze al nlare. II costo dell'irrigazione risulterebbe 
inferiore aile 300 lire annue per ettaro irriga to_ 

LEn GIORGIO - Costo deZZ'il'1'jgci~ione ('on soZlcvamelito eZettl'ico do pozzi, 
Tipogr, Donati, 1931. 

Parma, 

Riporta alcuni' dati Bullo sviluppo .. sui costo di eserci.io degli impianti di irrigazione 
per sollevamento nella pianura. di Parma, 

MARA)!G(;NI CARLO - ProgetU di /lacint montani e Pl'oposte pel' ('ostt'uil'Zi con eronomia 
'I.': Attl del Georgofili », 1923, 

MANEl"!.'! ALESSANDRO - J)(,Sct'iziollc delle macr/lille PCI' i trajol'j modenesi. 0 at'testa,,! "
dei 1JOZZ! 10l'ati in Toscana duZ 1829 ul1833, - Firenze, « AIl'insegna dl Dante ll, l~·m, 
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MAIICHI ANGELO - Tipi economici ,di 8e!'batoi cilindrici per impian~i di ilTigaziolle, 
Firellze, « Bollettillo )stituto agl'a,rio, ui Scalldicci », Vol. X, 1934, 

Eaaminn. alcuni ~tipi di serbatoi costruiti per l'irrigazione delle tentite ·di Bettol1~ ("\7' al di 
Chinna. Senese). La cn.pacitil. e di 60. mc.; it <..'osto vu.,ria da,. L. 25,10 n L. 22,36 per ognl metro 
cubo inVa6a.to. -

Mt;UCIAI G, '- Dcl 80tt08uo/o della pian'ura fli CampigHa Mal'ittima e d.i alculli pozzi al'te. 
siani f'eoentemente 8ca>;ati - «Atti della R, Societa toscana di Scienze naturali », 
Vol, XXXIII, 1920. 

MINIs'rEIIO DI AGR1COL'XURA, INDUSTRIA E COMMEIICio - Cal'ta ldl'ogratioa d'HaHa, - VOIUIDi 
relativi alla '.ro~cana:: a) bacilli ]l'iora, Ulliaroue; Albegua, Osa, Onibrone, lIrunu, 
Pecora, Cornia, Fossa Calda e CCfina; b) Arno, Val ui ClIialla e Sercllio; c) corsi 
d'acqua a nord' d~l' Serehio), - ROIDa " 'l'ipogl'afia llertel'o, rispettlvameute1:104 . 
1902 .' 1912. 

1tlIlI'lS'fBllO PEl LL. PP. - Servizjo Idrografico - I.e. il't'igazion'i in Italia. c- ROIDa Libl'eria 
dello Stato, 1931-IX. 

Opera. 'fondamentale Bullo Bviluppo delle irrigazioni, cui ci siamo l'ichiamati molte volte 
~el tE:sto. La _ricerche per Ie. Liguria. e TOBcana sono state eseguite dalla sezione Idrografica 
di Pi ... (lng, Z, Natoni); Ie notizie per l'alta valle Tiberina toocan' .. sonG contenute nelle 
relazioni per l'Umbria. e Lazio. 

MINISTERO DEI LL. PP. - Servizio idrografico - Dati camttef'istioi dei COI'S,j d'acljua it(t· 
!iat/i, ~'Roma, Poligrafico deilo Stato, 1934·XII. 

Riporta dati importanti Bulle portate e Bui vari fattori che Ie determinano (defiussi, per
dite, situa.zioni bacini, ecc.). Solo pero per i pl'inCipa.1i corsi d'acqua. (in To~cana: Sel'chio, 
Arno, Chiano., Sieve, Era, Ombrone, Orcia, MeIse). Per il Tevere~ nella val Tiberina Toscana. 
ved.i. Sezione di Roms.. 

MIlHS'l'EIIO DEI LL. Pl'. - Servlzio Iurografico - Prof; FILIPPO EIIEDlA - Usser'cuz'iolli pill., 
viomettwhe r:aocolte a tutto I'anno 1915. - Roma, 1920. 

MINIS'l'EIIO DEI LL, ,PP. - Servizio Idrografico -Le 111'ecipitazioni atmosfcric1w ill Italia 

nel decennio 1921·30. ,- Roma, 1934. 

NlCCOr.J, V ... Ricel'ca ed uso ag'ral'io deUe aC/jue. ,- Barbera, Firenze 1904. 

l'AS'j'ANELLI ENlllCO - IZ fabbisogno di (wqua PCI' l'irrigazione di 1'arie oolture in P'u,glia -

Atti, del VII Congresso nazionale delle acque. ~ Barl, 1933·XII. 

'Bono riaoounte aleune deUe indagini eseguite ootto la direzione dell'autore d~lla Stazione 
"graria sperimentale di Bari. n fabbioogno medio delle principali culture, " Bari, 'iouli .. : 
mais 874 mc/ha; medica 3485; trofoglio 4426; avena 1251; pomodoro 2835. GJi Rumenti di pro
duzion. medi attendibili oono (q.li per ha.) : mais 10.15; 'pomodoro 150·200; medica 150,260 (erba). 

i'AN''IANELLI ENRICO - 'lZ tornaconto delle irf'igazioni neZl.e condizioni della Puglia - Atti, 
del Congresso nazionale deile acque. - 'Bari, 1933·XII. 

Eeposti alcuni dati Bul costo di impinnto e ".di esercizio dell'irrigazione eeamina 10. COnV6-
nienza ad irrigare cultura per cultur ... 

?ASSERINI GINO - La bonijioa integrale 'nella pl'ovincia di Fil'enzc - A cura del C.P.E. tli 
Firenze, 1928· VII. 

Studio fondamentale per la conoecenza. d~i problemi irrigui della. ~rovincia di Flrenze 
e delle provincie limitrofe, n;' .soo ci .iamo piii 'volte oceupati nel ,testo. 

PASSERINI GINO e PUN~roOR"O GUIDO - Limiti di convenienza economi('a dclZ'ir/'igatiollc 

con acq'ue del 8ottosuolo ,in Toscana Att! ue!. VII congresso delle Ilcque, Buri' 11l:13. 

Una parte di queota indagine • stata da noi. riaosun! .. nel cap. IV (appendice alia pianura 

orticola pi.ana). 
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P"&"£II1Nl GINO - ~1'ogetto 80mrna1'io di massima pcr la, bonifica, integmle della, Val dt 
Gonda" 

PF.STELLINI Trl'O - La pm/ica· e l'wonomia, dell'il'1'iua.zione a, pioggia, 
tlli )', 1929 (ullche «Halia Agricola », 19:.!9) , 

« Atti Gcorgo-

Pubblicatione impc>rtante ·nella. quale si espongono aleune idee sull'irrigatione a pioggia 
che tl'ovarono poi pratiea applicRzione. 

PEsn;LLINI TI'J'O - Sette cinni di irl'igazione a, pioygia, « Atti dei Georgofili », 1935,XIV. 

Esame consuntivo tccnico ed economi'co di alcuni impianti toscani. 

Pt;S1'ELLINI TII'o - Un irnpianto di il'1'igaziolle a ]liougia 
falSe, 13-14. 

Contiene brevi notizie sopr& alcuni impi&nti irrigui. 

« Agricoltura t08canll » H)=.!7, 

.. 

PIAZZINI F, - Dcll'i1'1'igazione della pianura pisa.na « Giornale agrario to sea no », 
Tomo XX 1846. 

Comparata l'agl'icoltura pis ana & quells lucchese, l'autore si 80fierma 8ull'esame del CI Canale 
di Ripafratta» diversivo del Serchio che raggiunge l'aArno a Pisa e che riceve Ie acque da 
Monte Pisano tra Ripafratta e Rigoli. Sostiene che potrebbe essere proficuamente usato per 
l'irrigazione. 

PON'rECORVo G. - Piccoli impiallti il'1'igui ncl pistoiese - « L'agricoltore pistoiese », 
agosto, 1932. 

Breve ed ottimc> studio che contiene importanti dati sugli impianti eseguiti, sui costo d;' 
esercizio. sui sistemi di distribuzione. ece. 

P(lSTlGLIO:-;~; GAtl'ANO - Irr'igazione e trastol'muzioni tOl/diU/';e - Atti del II cOllgn'S:';O 

nazionale per Ie irl'igazioni. - Bad, 1926. 

Esamina. 180 trnsformazione irrigua. q.i tre tipi a aziende meridionale (orticola. masBeria., 
azienda appoderata). Conclude per un notevole vantaggio dell'irrigazione. particolarmente per 
gli orti. I calcoH .0110 eseguiti per il periodo di piu. alti prezoi dei prodotti. 

RAUUI A. - L'irrigazio'//c aura ria in pl'(winciu di Firenze. - Societa editrice libl'aria, 
Milano, 1921. 

Esamina 10 stato attuale dene irrigazioni nel fiorentino e Ie possibilit .. di sviluppo. Afierma 
ehe sono .cuscettibili di sbarramento, in Toscana, Ie Yalli dell'Arno, Ombrone, Lima, Limeslre, 
Reno, Alto Bisentio, Mugnone, Elsa, Greve, Peaa, Sieve ece. Espone un progetto den'lngegner 
De Gaetano per 10 sbarra.mento dell' Arno aUa Gola della Rondine e dell'Imbuto, presso il 
~onfine aretino (Km. 78 a monte di Firenze), Si creerebbe uribacino. di ritenuta di 60 miliani 
di mc., con una diga di 30 metri di altezEa. La spe.a '-- ante bellum - era prevista in 
8 milioni di lire; .i conterebbe su 4600 me./sec. per 4 mesi di magra. L'acqua sarebbe uti
liztata' prima per produrre energia elettrica. Nello studio' .ono riportati alcuni .dati· di costo: 
l'acqua verrebbe a L, 0.12 - 0 .. ]0 me. (ante bellum), la dotatione per ettaro 0,8 -1,6 litri!sec, 

RlI>OLl'1 COSUlO - LeziOtli orali di agl'aria. 

Aceenna aile irrigazioni della Val d'EIs ... 

'RIVlS'1'A «L'ACQUA» - n lago dc! SO/'ra per Z'irrigazio/le delle Va./li SOtTa' ed Al'bta in 
1'1'ovincia di Siena. - Luglio-agosto, 1931. 

111ustra Ie carn.tteristiche tecniehe e espone alcuni dati economici su questa c>per(t .tudiat .. 
per l'irrigazione di un compresorio di 1640 ettnri. II costo e· eostituito da L. 1303 per opere 
di di.tribuzione. L. 2500 per costruzione dell'invaso di 8 miliani me. La quantit.. di acqua 
disponibile' sarebbe di 8420' me./ettaro. . 

ROBUSTI!LLI G. P.- n padule di Bientina «L'Italia agrlcola », marzo 1931. 

Vi sono contenute nlcune considerazioni Ropro. l'importn.nza dell'irrigazione nella t'rasfor· 
mazione agraria di questa zona. 
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R(l(\~HI M. - Le pI"illcipali applicazioni eZettro-agricole - Cattedra Agrieoitura. _ Fi
renze, 1932. 

Espane intereseanti dati sullo 5viluppo degli impianti elettrici di Bollevamento aequa. in 
provincia di Firenze. Un grafieo riporta Ie curve che - dal 1912 - i.appresentano il numero 

degli impianti eseguiti (669 totali) ed H Dumer" degli H.P. installati (1500 toiali). Dopo il 1927 
Questa. secondo. curva. 8i stacea notevolmente dalla precedente e 8i mantiene superiore: l'autore 
spiega questo a-ndamento con 10 Bviluppo dell'irrigazlOne a pioggia.; con Q.uesta sistema. infatti 
l'energia 8ssorbita. e maggiore in confronto 0.1 metoda a scorrimento, e necessitano impia.nti 
pill potenti. 

nOGAl F. - I te,.,·eni litoranei delle provincie di Pisa, Lucca e M a88a Oan·ara - Bollet
tillO H. Istituto Superiore Agrario di Pisa, Vol. X, 1934. 

La scritto rias8ume Ie dna1isi eseguite BU 222 campioni di terre-no di queUe zone, -Bis. per 
]a .parte chimico-fisica (acqua, ca]care. 80stanze organiche. sabbia. argilla) sia. per la chimica. 
(estratti e vari componenti inoTgani~i) sio. per 10. Teazione~ • 

ROSSDII PIETIU) - RapPOI·to sulla pussibUitd di i1"'rigaz;ollc ,tellfL pianum adiacente al {ill me 
.-trllu'da Em[luli aZ disotto della r.:itt{£ di Pisa « Atti Georgofili», Vol. IX, disp. 2, 
Firr,>lIze. 1862. 

Contiene una sel'rata. cntlca a.d un progetto di irrigazione dell'Ing. M., Gabbtielli. La cri~ 
tiea riguarda solo q!-lesto e non Ie possibilita. di un'opera simile. 

UossrxI PIE"l'1I0 - ,Sulla nece88ita della costruziollc e migl'iommento delle vie poderali in 
pianu,·a ea in colUna e 8uZI'utilitd di intmdurre nelle nostre pianu'·e un sistema di 
irri.fJazione - «Atti Georgofili », 1845. 

SAVI - Stltdi ueologico-auricoli 8ulla pianura pisana - « Accademia Georgolili n. }<'i
renze. 1856. 

81.STlNI F. e ,MAII'I"ELLI O. - Mat(J.I,'iali per una carta chimico-ag,·onomica della pianura 
pisana ed in' ispccial modo ai quelli dei dintomi di Pisa - Studi e rieerehe del Jabo
Hltorio di chimica agraria. - Pisa, 1903. 

TASSINARI G. - Frammentaz'ione e ricomposizione d,e'i fondi ,·umli. ~ Firenze. 

Opera fondamentale Bull'argomento che pe-rmette indireUamente di rendersi conto dei gl'Rvi 

ostacoli ch~ Is. frammentaz'ione frappone a110 sviluppo irriguo. 

':!'OFAXI M .• e PETROCCRI G. - Le tras!o/"lll(1z;oni fomlial·ie twlla, .l[aremmfl TOS("Ullfl. -
Homa - INEA - 1920. 

'l'Ot'RNON ADRIANO - In"igazione e trasfo'rmazione fondiaria - Relnzione al II Congresso 
nazionale per Ie irrigazioni. - Bari, 1926. 

Distingue Ie irrigazioni secondo il tipo di soccorso (1000 mc. ad ettaro irrigato); irrigazioni 
povere (3000 me.); medie tipo prati (4000-5000 me.); grandi tipo di riaaie (9000-10.000 me.). Per 11\ 
TOBcana e per i casi da noi esaminati occorre tenere presente ahe si tratta. Bp6SS0 di irrigazioni 
a pioggia con consumi ac.quei assai minori. La irrigazioni da noi studiate rientrerebbero tra 

'i tipi poveri e medi; aleune (tipiea quell ... della pianur .. pontederese) tra queUe di soceorao. 

UGOLINI R. - Le ,·occe della, T08cana come base per una 1'alutaziolle razionaZe della pl·O

pl"oduzione lorda deL s'uoi terrelLi aurari. - Pisa, Mariotti, 1932. 

UC,OLINIR. - (Jontribuzione allo, 8tud'io geologico del 80tt08UOZO dena pianura pi.~ana. 

II puzzo tl'i!IJellato di S. Piero a Grado - II pozzo tl'ivellato dei nuovi macelli in 
,Pisa - 1Z pozzo tr'iveZZato di Putiunano - «Atti della Societa toscllna di Scienze natu
rail », Vol. XXXVI, Pisa, 1925. 

UGOLIXI R. - Oontl·ibuto allo Studio geologico de! 80tt08uolo della piallura pisana - It 
lJOZZ.) t,"ivellato di S. R08a - «Annali Universita toscane », Vol. XXVIII, Pisa, 1905. 

VAUlUGA UGO - lrrigazione a pioggia - « Atti georgofili », 1928. 
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