
I L  PR IMO HUB TECNOLOGICO AL  SERVIZ IO DELL’  
AGRICOLTURA ITAL IANA

DALL’AGRICOLTURA,  
LA PRECISIONE



C H I  S I A M O

IBF Servizi nasce dalla partnership tra Bonifiche Ferraresi e ISMEA

Nel 2018 entrano E-Geos (Gruppo Leonardo) e A2A Smart City



I L  N O S T R O  A P P R O C C I O  S I S T E M I C O



L’A G R I C O LT U R A  D I  P R E C I S I O N E  S E C O N D O  I B F S E R V I Z I

FARE LA COSA GIUSTA AL MOMENTO 
GIUSTO NEL POSTO GIUSTO

AGRICOLTURA DI  
PRECIS IONE

• Capacità di ascolto delle
esigenze degli agricoltori

• Competenze agronomiche
sviluppate in campo

• Satelliti, droni, sensori 
prossimali e remoti

• Rilevamento, misurazione 
e movimentazione

• Interfaccia di dialogo tra i
tecnici e gli agricoltori

• Archivio di buone pra=che
che si arricchisce di anno
in anno

Le persone Le tecnologie I so/ware



L E  AT T I V I TÀ  C H E  S V O L G I A M O

CREAZIONE
DI ZONE OMOGENEE (MUZ)

GEOREFERENZIAZIONE E 
MAPPATURA DEI SUOLI

IL MONITORAGGIO
DELLO STATO 
VEGETATIVO

LE MAPPE DI RESAIDONEITÀ ALLA COLTIVAZIONE 
E SCELTA DEL PORTAINNESTO

PIANO DI 
CONCIMAZIONE

VALUTAZIONE DI EVENTUALI 
ATTACCHI PATOGENI ED 

EFFETTUAZIONE DI 
TRATTAMENTI FITOSANITARI

GESTIONE DEL 
VIGNETO

CONCIMAZIONE SUPPLEMENTARE 
PER QUALITÀ UVE

1 3 5 7 9
2 4 6 8



TUTTE LE INFORMAZIONI SONO 
REGISTRATE IN CLOUD E RESE FRUIBILI SU 
UN PORTALE WEB APPOSITAMENTE 
SVILUPPATO.

OGNI FASE È REGISTRATA E TRACCIABILE E 
PERMETTE DI CERTIFICARE IL PROCESSO 
PRODUTTIVO

L A  T R A C C I A B I L I TÀ  D E L L E  I N F O R M A Z I O N I



I  VA N TA G G I  L E G AT I  A L L A  G E S T I O N E  D E L L A  VA R I A B I L I TÀ

Ges$one della variabilità ed obie1vi 
• Intervenire su zone ad alta variabilità e buon 

potenziale per uniformare rese e qualità
• Su zone instabili mi@gare l’aleatorietà della 

componente temporale
• Su zone a basso potenziale oDmizzare i mezzi 

tecnici
Vantaggi a4esi
• riduzione dei fitofarmaci (20-40%)
• Efficientamento dei mezzi tecnici come fer@lizzan@ 

e risorsa idrica
• Incremento delle rese (10-12%)
• Incremento del grado zuccherino (5-7%)
Vantaggi indire1
• Possibilità dell’u@lizzo del dato (comunicazione, 

marke@ng, cer@ficazione)



Uso della tecnologia e acquisizione del dato

• Misure di resis)vità del terreno del campo

Uso di sistemi geoelettrici per l’analisi della resistività del terreno al fine di delinearne le aree omogenee.

G E O R E F E R E N Z I A Z I O N E  E  M A P PAT U R A  D E I  S U O L I

• Georeferenziazione dei confini del campo



Uso della tecnologia e acquisizione del dato

• Indice di nutrizionale medio da Rapideye, risoluzione 3x3m

Uso del telerilevamento per osservare l’evoluzione nel tempo della variabilità di campo.

G E O R E F E R E N Z I A Z I O N E  E  M A P PAT U R A  D E I  S U O L I

• Indice di copertura medio da Sen@nel2, risoluzione 10x10m



M U Z  – C R E A Z I O N E  D I  Z O N E  O M O G E N E E

Da= di resa degli anni preceden= e sta= di vigore delle colture in preceden= cicli colturali sono integra= nelle
analisi per iden=ficare le cara@eris=che del terreno

ANALISI AMBIENTALI
CHIMICO-FISICHE

RACCOLTA DATI
DA DIVERSE FONTI

E ANALISI 

MUZ CREAZIONE
DI ZONE OMOGENEE

GEOREFERENZIAZIONE E 
MAPPATURA DEI SUOLI

IN COLLABORAZIONE CON IL 
CNR



C O N C I M A Z I O N E  P R E - S E M I N A  E  S E M I N A

SEMINA SVILUPPO
DELLA PIANTA

RACCOLTO /
POST RACCOLTO

CONCIMAZIONE
PRE SEMINA

PIANO DI CONCIMAZIONE

DEFINIZIONE DELLE AGROPRATICHE
DI PRECISIONE CON APPLICAZIONE
DELLA TECNOLOGIA A RATEO VARIABILE 
VRT (VARIABLE RATE TECHNOLOGY)

IDONEITÀ ALLA 
COLTIVAZIONE E SCELTA 

DEL PORTAINNESTO

PIANO DI 
CONCIMAZIONE

IDONEITÀ ALLA 
COLTIVAZIONE



Uso della tecnologia e acquisizione del dato
U@lizzo del dato per la calibrazione di modelli e definizione di approcci ad alto valore aggiunto

M O N I T O R A G G I O  D E L L E  C O LT U R E

• Sensori prossimali per individuazione di anomalie, stato nutrizionale e idrico del vigneto
• I dati climatici derivanti da stazioni meteo vengono usati per simulare il ciclo colturale e le interazioni suolo-

pianta-atmosfera



C O N C I M A Z I O N E  D I  C O P E R T U R A  E  I N D I V I D U A Z I O N E  D I  E V E N T U A L I  AT TA C C H I PAT O G E N I

MONITORAGGIO SATELLITARE 
DELLO STATO VEGETATIVO
IN  COLLABORAZIONE CON IL CNR

SEMINA SVILUPPO
DELLA PIANTA

RACCOLTO /
POST RACCOLTO

CONCIMAZIONE
PRE SEMINA

CONCIMAZIONE 
SUPPLEMENTARE PER 

QUALITÀ UVE

ATTRAVERSO ANALISI 
DELLA MODELLISTICA 
PREVISIONALE REALIZZATA 
IN COLLABORAZIONE CON 
I PARTNER ACCADEMICI
E’ POSSIBILE ANTICIPARE 
EVENTUALI ATTACCHI 
PATOGENI ED EFFETTUARE 
TRATTAMENTI 
FITOSANITARI

PIANO DI 
CONCIMAZIONE

IDONEITÀ ALLA 
COLTIVAZIONE



SEMINA SVILUPPO
DELLA PIANTA

RACCOLTO /
POST RACCOLTO

CONCIMAZIONE
PRE SEMINA

PERMETTONO UN DETTAGLIO
DELLA PRODUTTIVITÀ

DIVENTANO ELEMENTI CHE ARRICCHISCONO LO 
STORICO E MIGLIORANO LA CAPACITÀ 

PREVISIONALE DEI MODELLI

MISURANO I PARAMETRI
DI QUALITÀ DEL RACCOLTO

M A P P E  D I  R E S A  E  A N A L I S I  Q U A L I TÀ

• S=ma della resa per via indire@a a@raverso
analisi del vigore vegeta=vo

PIANO DI 
CONCIMAZIONE

IDONEITÀ ALLA 
COLTIVAZIONE





È POSSIBILE TRACCIARE COMPLETAMENTE L’IMPATTO AMBIENTALE 
DELLA SINGOLA BOTTIGLIA DI VINO: 
UN BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DELLA SINGOLA CONFEZIONE

L A  S O S T E N I B I L I TÀ  A M B I E N TA L E



CARBURANTE

TRATTAMENTI

CONCIMAZIONE 

ACQUA

CO2

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L A  S O S T E N I B I L I TÀ  A M B I E N TA L E

È POSSIBILE TRACCIARE COMPLETAMENTE L’IMPATTO AMBIENTALE 
DELLA SINGOLA BOTTIGLIA DI VINO: 
UN BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DELLA SINGOLA CONFEZIONE



G R A Z I E

IL  PRIMO HUB
TECNOLOGICO

AL SERVIZIO 
DELL’  AGRICOLTURA

ITALIANA


