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L'lstituto Nazionale. di Economia Agraria, regolato dal 
R. Decreto 10 maggid 1928, n. 1418, e un Ente parastatale, avente 

\ 

personalita giuridica e gestione autonoma, sottoposto alIa vigilanza 
del Ministero dell' Agricoltura e delle foreste. 

Esso hli i 'seguenti scopi: 

a) promuovere ed eseguire indagini e ,studi di economia 
agraria e forestale, con particolare riguardo ,aIle necessita della le~ 

gislazione agraria, dell'amministrazione rurale e delle dassi agricole 

nei lora rapporti sindacali i 
b) promuovere, in conformita di direttive da esso stabilite, la 

graduale costituzione di uffici di contabilita agrar~a i 
c) indirizzare e coordinare I'attivita di Osservatori locali di 

economia agraria. 

Tali scopi I1stituto persegue mediante i propri organi centrale 
• 

e periferici. Al ceJl'tro- e un Comitato direttivo, il quale presiede al 

funzionamento tecnico; e amministrativo deU'Istituto stesso. Alia pe

r!feria sana istituiti qt1attro Osservatori regionali: tre (per Ia Lom

bardia, per I'E~ilia, per Ia Campania) con.sede, rispettivamente, 

presso Ie Cattedre di Economia rurale dei Regi Istituti Superiori 

Agrari di· Milano, di Bologna, a~ Portici e uno (per Ia Toscana) 

con sede presso la Reale Accademia dei Georgofili di firenze. Vi 

sana inoltre tre Uffici· di corrispondenza e cioe: uno per il Pie

monte, con sede presso I'Istituto federale di Credito Agrario a To

rino, uno per Ie Tre Venezie, presso n Consiglio Provincia Ie del~ 

l' Economia a Verona e uno per la Sicilia, con sede presso rOsser

vatorio economico del Banco di Sicilia, in. Palermo .. 
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Jl pre8ente lavoro vuole essere dj, consultazione e non di lettura, di 
tJatura prevalentemellte descrittiva e approssimativamcnte quantUativa: 
t/ttto cid sia detto in primo luogo, onde evitare delusioni al lettore. 

Lo presentiamo con quadri introduttivi delle singole circoscrizioni pi1~ 

ampiamente svolti di quanto non SM stato fatto nelle aUre inchieste regio
"ali della stessa serie: e cM per piu -ragioni. In primo luogo perche la re
gione studiata non e _cosi ben conosciuta, nelle sue rism-se e nel suo ordina
men to economico, come invece 10 sono, 0 10 dovrebbero essere, Ie altre region-i 
geografiche da pili, lungo tempo _ politicame~te italiane. In secondo luogn 
perche i rapporti oggetto di questo studio, che ha - sia detto sin d'ora -
natura pill sociologi.ca che economica, si manife.stano in continua e palese 
coordimazione con l'ambiente, considerato sotto il molteplice punto di vista' 
fisico, economico, demografico ed etnograficoj siccM, onde spiegarciJ certe 
tflanifestazioni caratteristiche della vita rurale, ce'rte sovrapposizioni tli 
figllre economiche, certi rapportv d'indole economico-.~ociale, che altr01)e pos
sono apparire creazione della fantasia mentre .~ono qui dura e concreta 
realta, ritenemmo indispensabile far precedere al capitolo dei rq,pporti stu
diati in ogni circoscrizione economico-a,qraria, un qua.dro schematico si, ma, 
sUfficientemente illustrativo dell'intricato e non comune ambiente. In terzO 
lltogo perche la regione oggetto di /ltndio, situata com' e ai confini della 
Patria e fino a tre lustri or so no sottoposta a Regimi stranieri, rich-iama pit't 
da vicinu la nostra atte!tzione su quanta concerne Ie conseguenze ehe der;-
~o alla sua economia per effetto tlell'ultima grande guerra e del suo 

distae90 dal frantumato Impero Austro-Ungarieo. 
Per l'esposizione dei risultati delle indagini direttamente ,condotte, tre 

-rie diverse ci si presentavano: quella per regioni agrarie (Montagna_, Col
lina, Pianura), quella per provincie e quella per circoscr·izioni economico
agrari~ (1). 

Credemmo opportuno non escluderne nessuna. Abbiam cioe seguito il 
('riterio di esporre i risultati per circoscrizioni - in Unea di ,massima cain-

(1) Intendiamo per «OircoBorizione economico-agrarilJ» un territorio nel quale sono 
relativlJmente uiliformi 1 rapportl ira propril!tll., impresa e mana d'opera: quel relati
vamente va .inteso, per questa regione, nel sensa piii superlativo data la complicata 
varietll. deU'ambiente. 
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cidenti con 1e zone agrarie - de1ilmitate in ciascuna provincia e regione agra, 
ria e di far seguire in fondo, a titolodi riassunto dell'inchiesta, una serie 
di quadri prospettici nei quali i rapporti studiati vi figurano determinati, 
col procedimento delle medie ponderate, per provincie, ,'egioni agrarie e re-
gione geografica. . \ . . . 

Be, pet'tanto, ci puo eS8erf( rimproverata una certa monotonia espositiva 
ed una mole eccessiva del lavoro, dovute l'una e faltra aIle inevitabili ripe
tizioni, crediamo .di non andare errati affermando che ne hanno guadagnato 
la chiarezza e, sopratutto, la necessaria illustrazione della stretta coordina
zione 6. interdipendenza fra l'ambiente fisico di ciascuna circoscrizione e i 
rapporf;i studiati, fra questi e l'attivitd agricola, industriale e commerciale. 

Per la terminologia usata nel testo, ci siamo attenuti a quella della 
(( Guida a ricerche di economia agraria» del prof. A. Serpieri, salvo qual
che lievissima deviazione suggeritaci dalle circostanze. 

Quando i rapporti contrattuali via via rilevati, ci risultavano indieati 
(;on termini locali, abbiamo fatto uso anche di questi ultimv chiudendoli 0 

no in parentesi e facendoli -seguire 0 precedere alle indicazioni Serpieri. 
Ma prima di chiudere, vada il nostro ringraziamento sentito e eordiale: 

ai Direttori e al personale tecmco dilJendente delle (Jattedre Ambu,lanti di 
Agricoltura e dei OOrtsigli Provifnciali dell' EconOinia, corporativa, ai Presi
denti e Segretari delle Federazioni Prodneiali Fasciste degli Agrif)oltori e 
delle Unioni P,'ovinciali Svndacati llascisti dell' Agricolt1J.1"a, all'Ingegnel'e 
capo e al personq,le tecnico' dipendente della Sezione tecnica cata.~tale ([i 

Trieste, ai OQmandanti di Ooorte e di Cent1lria della. Milizia Nazionale Fo
restale, al Presvde deila Provincia di Pola, 0,1 Oomrnissa'l-iato e agli organi 
dipendenti per 1ft 'liquidazione degli usi citvici, al Direttorr. e al personale 
dipendente dell'Istituto agrario di Parellzo e a tutti i ~iberi projessionisti 
cke, attraverso i reiterat.;, e talvolta estenuant'i colloqui soproluogo, noneke 
attmverso le numerosissime eomun'ieazioni sp·rit'te, ei turono la.rghi di no
tizie e di chiarimenti e pereio guida preziosa nella- non facile ineILiesta. 

Alcuni dati statistici qui riportati, a particolarmente quelli riferentisi al Catasto agrano, 
non corrispondono esattamente a quelli, cha l' Ufficio centrale eli Statistica va pubblicando. 

Tali differenze, generalmente derivanti dal non aver potuto aggiornara tutte Ie notizie 
secondo Ie numerose vanazioni nella circoscrizioni comunali, lasciano inalterate nella sostanza 
Ie rilevazioni oggetto eli questo lavoro. 

N.B. - Nel testo sono adopra~e Ie seguenti abbreviazioni: 

S. T. - per superfic1e territoriale. 
S. A. F. - per superfic1e agraria e forestale. 
S. L. - per superficie lavorabile. 
S. P. - per superficie produttlvll. 
t - per tracce. 
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PROVINCIA Dr FlUME 

PRE MESSA 

La guerra mondiale porto consl'guenze non liete all'economia della He

gione Giulia. Ma essa ebbe, per la provincia cbe ora andiamo ad esalllinal·e, 

IIIl intlusso particolare: in quanto cagionando iI crollo degli Imper£ Oen

-trali e la frantumazione del retrotena di Fiume in tanti piccoli Stati poli

ticamente divisi ed economicamente u:stili, segno l'aI"l'esto di tutte Ie <1tti\'it3, 

economico-industriali-commerciali uumane: Ie quali avevano potuto enOI'

memente svilupparsi per efi'etto, oltre ('he della ottima posizione geograJica 

di Fiume, dell'ampio retro terra, che si era cl)stituito in seguito all' annes

sione dell'intero bacino dannbiano al Regno di Ungheria. 

Sicche oggi l'economia generale del territorio ha pin spiccato di un 

tempo il suo carattere rurale: agrario-forestale, agrario-pastorale, silvo

pastorale a seconda delle zone. 

Ma trattasi di un'economia povera poiche 131 terra, alIa quale e legata 

In vita di gran par~e della popolazione, e rInomata per il suo scarsissimo 

reudimento che appena consente, in molte plaghe, il sostentamento dei la

voratori. 
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1. - CIRCOSCRIZIONE CARSICA 

COMUNI: Castelnuovo d'Istria, CZana, Elsane, Matteria. 

CAPITOLO 1. 

GENERALITA. 
1. - taratteri fisici: 

AlIa zona omonima - delimitata dall'Istituto Centrale di Statistica in 
seguito a revisione delle zone agrarie del Regno secondo Ie circoscrizioni 
amministrative dei comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX - abbiam() 
aggiunto il comune, di Olana. 

Misura una supel'ficie territoriale di Ba. 45.501 di cui Ba. 44.782 son() 
produttivi. 

E' intel'amente compl'esa nell'altopiano della Carsia, del quale costitui
sce uno sprone avanzato verso sud-est, che puo a sua volta considerarsi come 
Ill. continuazione del Carso GOl'iziano·Triestino. .~ limitata: a sud e sud
ovest dalla catena dei Monti della Vena culminante 311 Monte Aquila (me
tri 1106) e al Monte Taiano (m. 1028), a nord dal confine colla provo di Trie
ste e dal limite meridionale della vallata dell' Alto Timavo; ad est dal con
nne italo-iugoslavo. 

·Occupa insomma la parte centrale della provincia, ed e di questa 131 zona 
pili povera e meno suscettibile di miglioramenti agrari, a causa delle sue 
particolari caratteristiche di suolo. e di clima. 

La roccia calcarea affiorante rende sterili estesi tratti di territorio; 
sicche soltanto nelle parti ·pili basse e collinari, comprese fra 400 e 600 me
tri di 4tltitudine, e situate al margine settentrionale della zona, si incon
trano terreni derivanti dal disfacimento delle arenarie, molto simili a quelli 
della circoscrizione seguente e quindi suscettibili di coltivazioni meno povere. 

AIle maggiori altitudini che arrivano fin verso i 1000 metri, si trovan() 
estese faggete, mentre son() pressoche mancanti Ie culture propriamente 
agrarie. 

La circoscrizione e attraversata longitudinalmente dalla strada ordi
naria statale che congiunge Trieste con Fiume e, nel senso della latitudine, 
dalla ferrovia e da altra strada statale ordinaria che allacciano Fium~ con 
'l'rieste e col settentrione della Regione . 

. Due strade provinciali mettono pure in comunicazione la zona col Nord 
e col Sud. 
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A nord della strada ordinaria statale, la circoscrlZlOne e relativamente 
furnita di strade comunali, mentre a sud di detta strada si ha una estrema 
penuria di vie di comunicazione di qualsiasi categoria e classe. 

E'priva di corsi d'acqua superficiali e provvista solo di qualche tratto 
id.-ico sotterraneo. 

2. - Dati demografici e notizie etnografiche. 

Dai censimenti del 1921 e 1931 si sono rilevati i seguenti dati: 

CeDfime.nlo 1921 Censimenlo 1931 

POPOLAZIONE Numeri Per Kmq. Numeri Per Kmq. 

I I 
assoluti I dl S.A.F. 

usaluti 

I di S.A.F. 
e Durnerl di S. T. e Durnerl di S. T. indici indici 

Popoladone presente (di lalto) 
I 

I 16.95. 37 36 15.836 35 35 
(100) (93,4) 

Popolazione residenle (tegale). 18.097 40 40 16.773 

I 
37 36 

(100) I (92,7) 

Da essi risulta un accentuatissimo spopolamento in conseguenza delle 
c9udizioui· ambientali non certo favol'evoli alIa vita delle piante agrarie e 
degli uomini, che sono quindi spinti ad emigrare. 

Non si hanno dati esatti e particolareggiati suI fenomeno emigratorio 
dell'immediato dopo guerra. Comunque dovette essere molto accentuato se 
iI censimento 1921 rilev(') 3 assenti nel Regno e 4,6 assenti all'Estero per 
;.gni cento abitanti legalmente residenti. 

Nel quinquennto 1925·1929 l'emigrazione verso l'estero risult(') come aIle 
dire seguenti (secondo i dati forniti dalla R. Questura)': 

Emigrati Del 1925 N. 15 (1) 

• 1926 .. 10 (1) 
.. 1927 94 

" 
1928 .. 183 

• 1929 
" " 

129 

Totale N. 431 

Il maggior contingente degli emigrati e dato dalla classe agricola, come 
Dlostl'ano Ie cifre seguenti: 

Emigrati 1161 !luinqrlBlrtlio 1925-29: 

Cootadini, agricoltori 
O"erai, artiKiaoi. • 
Br300iantl, maoovali 
Commer"ianr.i. • . • 
I IIIpiell'ati, l'rofe~8iooi8ti 
Atteodent! a ca8.. • 

'l'otlLle. 

Numerl assoluti 

128 
49 
94 

2 -
273 (1) 

(1) NOD sono ataU compresi gli emigrati dai comuni di Castelnuovo e Matteria. 

% 
46,8 
18,0 
34.5 

~ 
100,0 
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E poiche 131 maggior parte degli operai, braccianti, artigiani e manovali 
sono anche agricoltori, si pUO ritenere che oltre il 90 % degli emigrati derivi 
dalla classe a.gricola. lSi tratta comunque di emigrazione temporanea, che fu 
alimentata dall'elementomaschile e diretta per oltre il 7~ % all' Argentina 
e per oltre il 13 % agli Stati Uniti. 

Scarsa potenza di attrazione per 131 popolazione di questa zona, eser· 
cito quindi 131 vicina Jugoslavia .. 

II prospetto che precede ci mostra che nel corso del decennio 1921·31, 
notevoli diminuzioni hanno' subito 131 popolazione presente e queUa resi· 
dente; diminuzioni corrispondente al 0,066 e al 0,073 rispettivamente e do· 
vute, .piu che al prevalere delle morti sulle nascite, al fenomeno migrato· 
rio (1). 

Col censimento 1921 fu anche rilevato che di 14.812 abitanti di eta supe
riOJ,"e ai 6 anni presenti nei comuni di Elsane, Castelnuovo e Matteria, 
11.902, ossia soltanto 1'80,3 %,. sapevano leggere; per cui to qnesta 131 zona 
della provincia a piu alto indice di analfabetismo. . 

In merito alla-distribuzione della popolazione presente fra centri e case 
sparse, il censimento 1921 da Ie seguenti cifre: 

Abitanti nei oentri . 
Abitanti in oase sparse. .-

Totale . 

Numeri assoluti % 

16.704 
188 

16.892 

99,0 
1,0 

100,0 

L'agglomeramento degli abitanti nei singoli centri e dunque pressoche 
totale. 

La popolazione presente alIa data del censimento economico 1927, e agt'i· 
colo del 1930 risult3 ripartita come appresso (2): 

Agriooltnra. 
Indl1striu. • 
Commeroio.· ._ 
Eseroizi pnbblioi • 

51,80 add"Lti per cento abitanti presenti 

1,61" " .. 
1,42" " 
0,65 

" " 
Da un massimo dell' 83,2 % di addetti all' Agricoltura nel comune di 

CIana si scende al 27,6 % nel comune di Matteria, mentre nei comuni di Ca-

(1) Da una. pubblicazlone del Con~iglio Provinclale dell·Economili. rileviamo: 
Numeri Per Km. Per Km. 
assoluti dl S.T. di S.A.~'. 

Popolazlone presente nel 1869. 16.674- 36 37 

Popolazlone presenre nel 1910. 18.'124- 39 4.0 

da cui rlsulta un incremento· medio deeennale, nel corso del quarantenniO precedente 
al 1910, pari al 0,022, al Quale feee rjscontro la diminuzione del 0,068 nel decennio 1910-21;' 
diminuzione cbe fu dovuta sopratutto al rimplltrio e Ii.ll'emigrazione e non aUa guerra, 
in quanto questa zona non fu teatro di operaziolli militari. Dimodoche negli ultimi due 

. decennl trascors!, la popolazione presente della circoscrizione ha segnato un continuo 
decremento. 

(2) Cfr. II. L'economia della provo del Carnaro nel 1929 ». Cons. Provo dell'Ecoll. -
Tab. X, pag. 96. 
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stelnuovo e di Elsane gli addetti all'agricoltura risultano rispettivamente 
it 57,5 % e il 59,9 % degli abitanti presenti (1). 

Etnograficamente la popolazione della zona risulta. ripartita fra sloveni, 
croati, italiani e rumeni. I primi dominano (oltre il 75 %) nella parte nord 
(HU circa. 1/2 della S. T.) dei comuni di Matteria e Castelnuovo e in quasi 
tutto il comune di Elsane; i secondi sono rappresentati con oltl'e it 75 % 
in tutto il comune di Olana, in una ristretta zona dei comuni di Elsane e 
eastelnuovo e nella parte meridionale del comune di Matteria (circa 1/2 
elella S. T.); gli italiani non raggiungono l' 1 % della popolazione di tutta 
Ja circoscrizione, mentre i rumeni risuItano presenti m;U'estremo sud del 
(;Omune di Castelnuovo. 

In mel'ito alla cittadinanza, il censimento 1921 registro pure 16.820 cit· 
tadini italiani e 72 stranieri. 

3. - Carattere economico del territorio. 

L'economia del territorio e di natura prevalentemente terriera. 
Pit! esattamente trattasi di economia a carattere estensivo che riposa 

cioe sulle l'isorse naturali del suolo: queUe del pascolo e quelle del bosco. 

% 
QU,\Lln DI COLTUR"'1! DI INCOLTUR ... SuperOcie 

! dellaS ..... r.! della S. 1;. dell. S. L. 
Ha. 

SemlnalM oemplicl _arborall 3.094 6,80 6,90 41,70 

Prati permaoenti • 4.305 9,46 9,61 58,20 

Culture speelaHua'" di pianle I_goose • 21 0,04 O,OS 0.28 

SurerOcie lavorablle 7.420 16,30 16,56 100 -

Pr.lI-pallCoH perman.nll 8.028 17.M 17,93 -
PallCOlJ permaoenti 5.598 12,30 12,50 ""7 

BOlCh! • ca.lagoell 18.740 41,18 41,85 -
loeollo produttho 4.996 10,98 11,16 -

Superficie agraria-rorestale 44.782 98;40 100 - -
SuperOcle improduttiva 719 160 - -

SuperOcic territorlale 45.501 100 - - -, 

Difatti dallo specchietto surl'ipol'tato risulta che pascolie boschi -
includendo nei· primi anche i pl'ati·pascoIi permanenti - vi occupano com· 

(1) Le maggiorl riserve 81 fanno in merito alIa classificazione 8uccitata, in quanto 
,e attivltll. economiche (agraria, industriale e commer<'iaJe) frequentemente si sovrap' 
pongono per dar luogo a figure economiche non facilmente definihili. 
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plessivamente oltre il 72 % della S. P. Trattasi pero di pascoli poveri qua. 
e 130 radamente cesj1Ugliati eovunque pietrosi che solo attraverso il rimbo
schimento possono dar luogo, col tempo, ad un ambiente agrari.o-forestale 

-capace di permettere ai pochi agricoltori di ricavare suI luogo i mezzi di 
vita che ora difettano. Pure i boschi - date Ie condizioni del suolo - sono. 
di scarsa produttivit3o che non e da paragonarsi a quella propria delle cul
ture forest ali della zona u!(l M. Nevoso. 

Dei comuni costituenti la zona, quello di CIana ad immediato contatto 
col Nevoso intensissimamente boscato, ha a bosco oltre il 50 % della sua 
~. A. F., ed e quello in cui Ie condizioni economiche della produzione sono. 
menQ disagiate. Gli alt1'i tre comuni, hanno boschi pili poveri e meno estesi 
(29 • 38 - 46 % della 101'0 S. A. F.). Relativamente al sistema di trattamento, 
i cedui predominano sulle fustaie e queste sui composti; dalle fustaie, fra. 
Ie quali queHe costituite da pinete artificiali Rono ben meno estese di quelle 
miste e di quelle con sole latifoglie, vieml ricavata prevalentemente legna 
da ardere e subordinatamente traversine da ferrovie; soltanto quelle site 
nel comune di CIana forniscono pili abbondante materiale _ da opera, col quale 
si alimentano Ie segherie situate al margine di esso. 

I prati permanenti relativamente meno estesi rispetto a queHi della zona 
dell' Alto Timavo, sonG anche pili scarsamente produttivi, per 'effetto non 
della sola vecchiaia, ma anche delle condizioni di suolo cheespongono Ie 
piante prative agli irrimediabili danni della siccita estiva . 

. Qui, contrariamente a quanto puo sperarsi in relazione alIa intensifi
cazione dell~ colture fOl'aggere nella zona dell'Alto Thnavo, ogni tentativo. 
volto a tal fine, non puo che andare incontro all'insuccesso. 

L'acqua e troppo preziosa perche tali culture possimo farne a meno': 
mancando essa e mancando - per adesso - ogni possibilit3o di procurarla, 
devon Ie medesime 0 rinunciare aHa vita 0 adattarsi a vivere miseramente, 
come di fatto avviene. 

Dei comuni della zona, solo quello di Castelnu()vo ha prati permanenti 
ed e anche pili ricco degli altri in prati-pascoli; cio- spiega come proprio in 
esso abbian potuto trovar vita due latterie cooperative. 

Nei seminativi - ,per la cui estensione relativa la circoscrizione in 
esame e la pili povera - Ie culture fondamentali sono: il frumento, l'orzo. 
e Ie patate che si alternano una all'altra; pressoche mancanti sono Ie legu
minose prative; scarsamente rappresentate anche Ie culture ortive, Ie quali 
occupano appena il 4,42 % deH'intero seminativo e servono prevalentemente 
al soddisfaciment() dei. bisogni domestici. _ 

Le culture arboree _da frutto specializzate non esistono nella zona: 
(fanno eccezione 21 Ha. di giovane vigna specializzata presenti nel comune 
iii Elsane). 
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Hi non rilevalJile importanza econolllica SODO altres! Ie Rpede legnose 
fl'uttifere consociate nei seminativi alle piante ortive 0 a quelle cerealicole. 
Contrariamente da quello che avviene nelle altre circoscrizioni, in questa 
Ie culture legnose da frutto non rappresentano insomma che una fonte tra
llCurabile ill reddito. 

Lo sviluppo dell'industria zootecnica sta in illretto rapporto con Ia 
capacitll. di foraggiamento della circoscrizione. Ecco Ia consistenza nume
rica del patrimonio hestiame secondo il censimento del 19 marzo 1930: 

CII ... a...,lure % Per Ha. di 
SPECIE abitanti 

(capi) residenU S. A. F. di S. L. 

Bovlol. 5810 32,10 0,13 0,78 

EquiDI. '98 2.75 0,01 0.07 

Ovlnl 4894 27,0' 0,11 0,66 

Caprlnl 176 0,97 0,02 

Sulol 2566 14,18 0,06 Q,35 

Pollame 8237 45,51 0,18 1,H 

Allrl volall11 . 185 1,02 0,02 

Coolrll 163 ° 90 0,02 

Per i bovini constatiamo dunque: rispetto al numero degli a15itanti, 
la circoscrizione in esame e pin ricca della seguente; l'ispetto aHa S. A. F. 
Hi ha una eguale densita nelle due zone; rispetto aHa S .. L. e invece questa 
111 ciI'COSc1izione pin densamente popolata. 

Per gli equini, e questa Ia circoscrizione pit) poveI'a, se riferiamo il pa
trimonio equino alla S. A. F. e alIa S. L.; occupa invece il posto interrpe
dio fl'a Ie altI'e due, se rapportiamo il medesimo al numero degli abitanti. 

Per gli ovini: si ha un maggior numero di capi per ogni 100 abitanti 
residenti, l'ispetto aIle altre circoscrizioni; Ie densita per Ha. di S. A. F. 
e di S. L. si mantengono pin elevate rispetto a queUe deHa zona del, Timavo, 
mentre sonG lievemente inferiori a quelle della zona liburnica. Comunque 
il patrimonio ovino, costituito prevalentemente da animali di razza istriana 
o eireia, rappresenta 'per Ia zona - in special modo per il comune di Mat
teria che pill' di ogni altro ripete i caratteri economici d.ella Cicceria -
ulln delle maggiori fonti di reddito; e sono proprio gli ovini che meglio di 
ogni altra specie possono valorizzare i magri' pascoli carsici. 

I caprini non hanno alcuna importanza economica; molti dei pochi esi
stenti appartengono alle famiglie di operai e artigiani e fornisrono a.d esse. 
Iatte per i bisogni domestici. 

L'allevamento suino non v~ oitre i limiti deIl'azienda famigliare, alIa 
quale fornisce Ia carne per il consumo domestico. 
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L'allevamento del pollame e anehe piu traseurato di que 1 ehe non sia 
nelle altre zone e eio in relazione eon Ie pili searse risorse del suolo. _ Uniea :r 
attivita. trasformatriee dei prodotti diretti del 'suolo ehe abbia un certo 
interesse, riguarda due latterie cooperative (eiaseuna avente una eapacita 
di circa 1000 litri dilatte) situate nella parte nord della cireoserizione. 

L'apicoltura nomade e qui sviluppata. Un censimento del marzo 1930 
l'ilevo pl'esenti 430 alveari o~sia 2,37 per ogni cento abitanti residcnti e 0,96 
per ogni 100 Ba. di S. A. F. 

Risultarono diffusi sopratutto nei comuni di Castelnuovo e M:atteria. 
In base alle produziont unitarie di cssi (Kg. 5,70' di miele e Kg. 0,120 

di cera), risulterebbero quindi: 

Produzione globale di miele 

" " 
oera. 

Kg. 

" 

2.451 
52 

II reddito di tale industria e dunque notevole e partieolarmente di sol· 
lievo per Ie popolazioni rurali del luogo (1). 

L'industria del legno e affini non ha qui grande sViluppo, eome invece 
assume nella cireoserizione del Timavo. 

Comunque non e di lieve importanza, come stanno a dimostrarlo Ie' se· 
guenti cifre ehe riassumono i quantitativi di legname smereiati dalla sta· 

_zjone ferroviaria di Sappiane - unica della zona cui faccia capo 131 produ· 
zione forestale - nel- quadriennio 1926·1929. 

LEGNAME 

Logno gregglo _ 

Logno squadrolo_ 

Legno .ogato. . 

Traversine ferroviarle 

Legno da ordere. 

Carbone di legna 

Totalo 

QuantitA 
complessiva 

QJi 

375.581 

1.036 

486_266 

58.758 

916.636 

Media annua 

QJi 

93,895 

259 

121.566 

13.438 

229.158 

A tali quantitativi devono essere aggiunti i prodotti forestali smer· 
dati dai luoghl di produzione a mezzo di carri stradali. 

Di altre attivita. industriali non e neanche il caso di far cenno, data 131 
101'0 trascurabile importanza. 

(1) 'Si tenga presente che la produzione media di miele per alveare e di Kg. 3,SO 
nella Venezia Glul1a e di Kg. 3,65 nel Regno. 
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Elevatissimo nei serninativi sernplici e :Irborati P il grado di attivita 

culturale (quantita di lavoro umano per Ba.). 
Bassissimo invece il grado di intensita (capitali fondiari e di esercizio 

per lIs.) in conseguenza della scarsa disponibilitA di capitali da parte de
gli agricoItori e dell'indir,izzo empirico conservato dall'agricoltura del luogo. 

Inoltre, 10 scarso svilupp~ della cooperazione agraria, PuItra frazio
namento e Is dispersione della proprieta fondiaria, nonche Ie forme irrego
larissime dei singoli appezzamenti, non agevolano certamente ne l'immo
bilizzazione di eapitali Del suolo, ne l'impiego di strumenti di eseeuzione 
delle opel'azioni carnpestri, gran parte dei quali e l'agrkoltol'e steRso che 
He Ii frabbrica. 

Di 8earsa produitivita. si presentano i terreni, come dimostrano gli 
elltimi catastali riferibili al 1930 e raecolti nel prospetto che segue: 

Reddito imponiblle 

• COMUNI oomplessh"o I per Ra. di S.A.F. 
Lire Lire 

(vielnuovo 211.502 12 

Clan. 70.843 11 

EllaDe 139.713 18 

Matlerl. 189.09S 14 

Circoscrizione 611.156 14 

11 minimo imponibile unitario del Comune di qana e dovuto al fatto 
che i seminativi vi occupano solo il 2,23 % della S. A. F.; il rimanente 
91,77 % essendo ripartito fra boschi non ricchi (52,06 %), pascoli perma
ntmti (33,08 %) e prati-pascoli (12,63 %). n massimo imponibile unitario 
di Elsane e invece conseguenza della maggiore estensione che ivi hanno i 
~eminativi (7,46 % della S. A. F.), cui si aggiungono 21 Ba. di vigneti spe
cializzati e i prati-pascoli pid ricchi (19 % della S. A. F.). 
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CAPlTOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA, IMPRESA E MANO O'OPERA. 

1. - Divisione del territorio agli, effeHi della proprieta e del frazionamento. 

La superficie produttiV'.t risulta ripartita come allo specchietto se
guente fra lesingole categorie di proprietari. 

! 

Superlicie produttjva 

'. 
CATI;iGORIE DI PROPRIETARI total. 

I 
lavorabile 

I 
pascolh:a 

I 
bo~cata 

Da. I % Ha. I % Ha. I % Ha. I % 
) 

St.to ' 478 I,ll - - 2 t 476 2,5 

.comuni 2.754 6,1 - - 748 4,0 2.006 10,7 

-Coosorzi 15.753 35,2 20 0,3 7.923 42,5 7.810 41,7 

Eoti ecclesiastici 30 0,1 - - 13 0,1 17 '0,1 

.Persone IIslebe private. 25.767 57,5 7.400 99,7 9.936 53,4 8.431 45,0 
--------------------

Total. 44.782 100 - 7.420 100 - 18.622 100 - 18.740 100 -

Troviamo dunque in questa zona i beni patrimoniali dello Stato rap
presentati quasi totalmente da boschi di alto fusto di pino e faggio, siti 
nel comune di Elsane ad una altitudine media di m. 580. Vi troviamo pure 
i 'beni comunali ripartiti fra pascoli montani e vallivi (27,16 %)' e boschi 
(72,84 %): questi ultimi costituiti da alto fusto (90,03 %) e da cedui sept
piici (9,97 %); gli uni e gli altri siti nel comune di Olana ad una altitudine 
media di m. 700 e, per quanto ci risulta, soggetti ad usi civici veri e proprio 

Ma la maggiore estensione di superficie produttiva, dopo quella mas
,sima di proprieta. privata, appartiene a Consorzi che sono interessati a 
ultre 1/3 di tutta la .s. A. F. della circoscrizione, ripartito fra pascoli 
mezzomontani (50,29 %), boschi (~9,58 %) e .terreni lavorabili (0,13 %): 
·dei boschi sonG cedui composti di faggio e cerro il 52,14 %, alto fusto di 
pino e faggio il 40,60 % e cedui semplici di quercia rovere e faggio il 7,26 %. 

L'origine di tali Consorzi, secondo alcuni, sarebbe da ricercarsi in una 
vera e propria usurpazione del demanio comunale da parte degli abitanti 
-dei singoli Comuni (0 frazioni di Comuni); non manca tuttavia chi opina 
-ehe siano essi derivati da. una afjrancazione di usi civici; certo e che l'at-
tuale forma di godimento non e affatto da paragonarsi a questi ultimi, poi
-eM se i beni oggetto del consorzlo da un lato figurano indivisi e colletti-
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\umente goduti, dall'altro una certa suddivisione esiste, in quanta ciascun 
4,olletth-il!ta ha determinata Ia 8uperficie di terreno da sfrutture. 

8icche sembI's di non cadere in errore considerundo tal forma £Ii go
(Jimento come un condominio: e condomini i singoli utenti. 

Comunque stiuno Ie cose sono per ora irreperibili, e fors'anche inesi
Nlenti, quei documenti storici che potrebbero mettere un po' di luee in 
tallta inh'icata questione; e certo e che nel -libro fondiario la propl'ieta. di 
Hna buona parte £lei beni in parola e iscritta collettivamente ai tlingoli 
(·oDsortisti ehe altro non sono che gli abitanti autoctoni (ol'iginal'i) dei 
(~omuni (1). 

Per el!tensione ill proprieta consortile, sta 301 primo posta il comune di 
OUitt'llluovo con Ba. 6714 (situati ad altitudini comprese fra i 500-700 me
tri) £Ii cui: 2380 a pascolo mezzomontuno, 2149 a bosco d'alto fusto di pino 
e raggio, 1966 a ceduo composto di faggio, 219 a ceduo semplice di quel'cia 
e faggio; succede il comune di Matteria con Ha. 5993 (situati fra 500-700 
metri di altitudine) di cui: 3482 a pascolo mezzomontano, 1872 a ceduo 
• .'omposto £Ii cerro e faggio, 328 ad alto fusto di pino e faggio, 291 a ceduo 
semplice di rovere e faggio, 20 a prato stabile; sta all'ultimo posta il co
mune di Elsane con Ba. 3046 (situati a circa 600 metri di altitudine) dei 
(Juali: 2061 a pascolo mezzomontano e vallivo, 694 ad alto fusto di quercia, 
pino e faggio, 234 a ceduo composto di faggio e ontano, 57 a ceduo sem
plice di faggio, cerro e ontano. In questa zona si verifica, in confronto a 
(luella dell' Alto Timavo, che la proprieta consortile e costituita pili da 
pascoli che da boschi. 

E' ora da domandarsi: dal lato economico-sociale tali consorzi rappl'e-
8entano un danno 0 un vantaggio? Crediamo di poter dire che si siano essi 
rivelati molto pin vantaggiosi del sistema degli usi civici 0 di aItre forme 
consimili di collet!ivo godimento, e crediamo quindi di essere nel vera af
fermando che la lora mancanza avrebbe impedito di conservare fino ad oggi 
fjuella consistenza del patrimonio boschivo che costituisce una delle prin
cipali fonti di riochezza della circoscrizione; la cui popolazione ha vera
mente una sviluppata coscienza forestale, sicche anche a questa si deve il 
Jlon inconsulto sfruttamento della foresta. 

Se giusta e Ill. nostra affermazione, _ che resta del resto cor:validata dallo 
statu attuale £Ii produttivita dei boschi consortili, in riguardo al quale nulla 
han da invidiare a. quelli privati - che si presumono in massima derivati da 
-divisioni di demani comunali effettuate precedentemente alIa legge 16 giu
gno 1927, n. 1766, ed oggi severamente vigilati dalla MIlizia. Nazionale 

(1) Secondo lnformazlonl assunte presso il R. Commissariato per la liquidazione degIi 
uBi civici In l'rleste, risulterebbe cbe circa 9753 Ha. sono benl consortlil, ma considerati 
demaniaI1 e pervenuti a1 vilJlci in seguito ad affrancazione di usi civicl e cbe i rima
Dent! 6000 Ha. sono iscritU a nome del consortisti. 

2 
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r orestale -:- siamo indotti a concludere che tali Consorzi, derivino da usur
pazioni del demanio comunale 0 da affrancazioni di usi civici 0 du qualsiasi 
nltro pl'ocesso storico, d:lnno la prova piT) lampante di concili,U"e l'intel'esse 
pl'ivato con quello collettivo, non attraverso la rigida e generica applica
zione di norme di legge, rna traverso la formazione di una schietta coscienza 
forestale. 

Ben limitata e la proprieta. degli Enti ecclesiastici che trovasi nei co
muni ,di Elsane (Ba. 19 di cu(: 7 a pascolo mezzomontano e 12 a cedu() 
composto di faggio, tutti situati fra 500-600 metri) e di Castelnuovo (fla. 11 
£lei quali: 6 a pascolo mezzomontano e 5 a ceduo composto di faggio tutti 
uuicati intorno a 600 metri). 

:r privati, in fine, si ripartiscono la maggior superficie produttiva; la 
quale se per estensione assoluta supera quella cOl'rispon£lente della zona ebe 
segue, per percentuale della S. A. F. sta molto al disotto. Rientra in essa 
pressoche tutta la superficie lavorabile, oltre la meta della superficie pasco
liva e poco menu della meta della superficie boscata derivata da divisioni 
dei demani comunali. 

In rapporto alIa tota1e superficie di proprieta privata, quella lavora
hile'occupa il 28,72 %, quella pascoliva il 38,56 %, quella boscata il 32,72%: 
Ie culture estensive interessano quindi quasi 2/3 delI'intera proprieta fon
diaria privata. 

II frazionamento della proprieta fondiaria l'isulterebbe come aIle cifl·e 
~eguenti, Ie quali non danno pero una visione esatta dell'effettivo frazio
namento fondiario, poiclie sono state ricavate in funzione di tutta la su
perficie territoriale nella quale quella improduttiva e largamente rappre
sentata (1). 

Ditte: 
a) DlIlDero assolut,o 5.345 
b) slIperficie media di ogn.i ditta • Ha. 7,24 

Particolle: 
a) uumero assoluto 133.072 
b) superfioie medill> Ha. 0,29 
0) partiOtl~le poss~dute da ogui ditta •. 25 

II maggior numero di particelle possedute du ogni Ditta rispetto a quell" 
che noteremo nelle- altre zone, e dovuto al fatto che il proprietario coltiva
tore dissoda qua e la dove appare un suolo presumibilmente adatto a qual
che cultura agraria, il cui prodotto sia indispensabile alla sua esistenza. 

Lu superficie media dLogni Ditta e di ogni particella subirebbe una con
siderevolissima diminuzione qualora fosse determinata ill base alla sola su-

(1) 11 computo delle cifre e stato fatto astraendo dal comune di Clana. 
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[,el'ficie produttiva posseduta daUe sole persone Qsiche private; possiamo 
p(Ji ritenere ehe - date Ie grandi estensioni silvo-pastorali - la media 
/'upel'licie lavorabile - ehe nel suo eomplesso e posseduta da privati .-:. 
di ugui Vitta e di oglli partieella mi&ul"i rispettival11ellte qtlalche centinaio 
e Ijualelle decina di metri quadrati:' Constatiamo insomma un grado mas
I!imo di fl'ammentazione e di disperdimento delll~ proprieta fondiaria lavo
I'abile, nOllostallte che \'iga il maggiorascato (ossia la consuetudine di la
Hciare per testamento meta della sostanza al primogenito e l'altra meta 
ugli a1tri figli, i quali possibilmente devono essere liquidati in denal'o senza 
procedere a spartizioni e divisioni fondiarie (1), 

Frammentaziolle e disperdimento ehe manifestano una continua ten
denza ad aumentare e in misura anehe pift accen~uata )'ispetto a quella 
che constateremo nella zona dell' Alto Timavo, 

Ma - II fOl'se utile avvertirlo - il numel'O delle Ditte non COl'risponde 
a queno dei pl'oprietal'i, clle a sua volta non corrisponde a quello degli arti
coli di ruolo dell'imposta fondiaria: poiche ogni comune censuario ha Ie 
sue Ditte, ogni comune amministl'ativo (composto da pid comuni censuari) 
i lIuoi ruoli e ogni proprietario ha - frequentemente - beni fondiari oltre 
ehe in vari comuni censuari anche in vari eomuni alilministrativi; sicclle 
I'l cifre indicate non ci danno l'effettiva distribuzione fondiaria fra pro
prietari (2). 

D'altm parte i fenomeni che a noi pid iriteressano sono pal'ticolarmentEl 
iuel'enti alla superficie lavorabile, la cui d!stribuzione fra classi di pro
prietari abbiamo cercato di fissarla - in linea del tutto approssimativa -
con Ie cifre seguenti: 

.Cilre assolute % in Ha. 

ProprietiL mlnnri di Ha.. 2. t t 

" 
da. Ha, 2 a 10 (3) 6.678 90,0 

" .. 10 a 20 (4) 742 .10,0. 

7.420 100,0 

Son cioe Ie piccole e piccolissime proprieta che disciplinano l'ordina
mento della produzione agraria: piccole e piccolissime proprieta, lnten
dmmoci, costituite da un buon numero di. partieelle qua e 111 disperse e 
irregolari di forma e di superfleie. n reddito di esse, ben misero e quanto 
mai aleatorio, II integrato: talvolta da redditi extra rurali e sempre da 

(1) In pratica pero avv!ene che i1 primogenito non possedendo denaro sufliCieute 
per tacltare gl! altrl eredi, 8i trova costretto a vendere 0 a cedere una parte della 
prollrletll. 

(2) La circoscr!zlone ~ composta da 47 comuni cemuari. 
(3) In generale al disotto di Ha. 10. 
(4) In generale al disotto d! Ha, 20, 
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quello dei beni silvo-pastorali, privatamente 0 collettivamente goduti; per 
(;ui superficie lavorabile, pas coli e boschi formano un sistema rigido: suI 
quale si plasma· e tenta di consolidarsi una tipica vita rurale, dal quale 
lion possiamo neanche tentare di staccare uno 0 l'altro elemento senza com
promettere, e seriamente, la stabilita. dell'uomo alIa terra. 

. ). 
OJ. Rapporti fra proprieta e impresa (in % della S. L.) . 

Si hanno solo tracce .di proprieta non ilnprenditrice (affittanza colti
\"atric~) per cui la proprieta ilnprenditrice si esplica su quasi il 100 % della 
8. L. Trattasi di piccola e piccolissima proprieta. coltivatl'ice di singoli con
tadini' che forniscono cioe alle rispettive aziende il lavoro manuale neces
sario. Vige 10 scamoio d'opera fra proprietari coUi'-vatori come pure l'usanza 
di tenere il falniglio j sicche con tali sistemi di approvvigionamento della 
mano d'opera agricola eventualmente mancante, i piccoli proprietari evi
tano il formarsi del bracciantato agricolo vagante, senza assumere, secondo 
noi, la figura economica di veri e propri contadini capitalisti se. per tali 
intendiamo quelli che si servono anche di mana d'opera salariata. 

In conseguenza della estrema dispersione particellare, dovuta alIa na
tura carsica del territorio, il piccolo proprietario coltivatore ricorre al
l'espediente di cedere in affitto alcune particelle, queUe cioe pill. distanti 
dal maggior corpo aziendale, per prenderne in affitto altre pill. vicine onde 
l'idurre il tempo necessario per recarsi suI luogo di lavoro e rendere possi
bile una pill. facile ed efficace sorveglianza delle culture. 

In altri termini: con tal mezzo effettua - senz'alcun passaggio di pro
prieta - una certa qual riunione particellare che gli consente un pill. eco
nomico impiego del lavoro, mentre assume la duplice figura economica di 
proprieta1'io-affittuario-ilnprenditore: imprenditore cioe su terra propria e 
altrui. 

3. - Rapporti fra impresa e mana d'opera (in % della S. L.). 

Non verificandosi nella zona alcuna, sci8Sionp. parziale 0 totale fra im
pl'enditori e lavoratori manuali (contadini), e ovvio che non debbano sus
sistere rapporti contrattuali fra quelli e questi. 

Non da giornalieri salariati ~ che non ('sistono (1) - ma da proprie
. tari e famigliari, da fittavoli e famigliari, da proprietari-affittuari e fami
gliari, e dato tutto illavoro manuale necessario alle imprese su terra lavo-

(1) I non molti famigli eslstenti sono da considerarsi veri membri famigliari: ricl!
vono 11 vitto, l'alloggio, 11 vestiario e qualche piccolo compenso in denaro che non puo 
interpretarsi come un salario. 
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raMie: quindi su quasi il 100 % della S. L., dalla prima e terza categorilt, 
efolsendo la seconda. rappreseptata con tracce. 

Siamo insomma di fronte ad una perfetta autonomia delle imprese agra
rie nei riguardi della mana d'opera al complesso di esse necessaria: auto
Ilomia conllentita dallo scambio d'opera fra contadini e non da perfetta cor
I-ispondenza fra bisogno annuo in lavoro manuale delle singole imprese e 
('apucita lavorativa delle rispettive famiglie contadine. 

4. - Tipi economici di impresa terriera. 

Le notizie che precedono ci porta no a fissare i seguenti tipi di impresa 
tel'riera: 

a) piccole imprese l(lll)oratrici indWiduali (di contadini che non si 
I'cl'vono di altri lavoratori salariati) che completano 130 quantita. di lavoro 
necessaria ricol'rendo allo scambio d'opera. Hanno carattere misto: agra
rio-silvo-pastorale. Sono stabUi integrali su terra propria (piccoli e picco
lisldmi proprietari-coltivatori) 0 su terra altrui (piccoli affittuari-coltiva
tori) 0 su terra propria e altrui (proprietari-affittuari-coltivatori). 

Di esse, Ie autonome occupano circa l' 80 % della S. L. e ciascuna si 
svolge su un'estensione media coltivata che ral'amente supera i 10 ettari, 
cui van sommati altri beni privati silvo-pastorali; Ie non autonome riguar
dano il restante 20 % della S. L. e ciascuna si svolge su una superficie me
dia lavorabile che raramente arriva ai 10 ettari ai quali van pure aggiunte 
Ie superfici di beni silvo-pastol'ali di proprieta privata. 

E' da notare che la non autonomia di tali imprese ha carattere tem
poraneo, manifestandosi, per 10 pift, nel periodo invernale. Pure da tener 
presente che Ie imprese autonome sono rese tali dallo sfruttamcnto dei pa
scoli e dei boschi. 

L'imprenditore conferisce tanto alle autonome che alIe non autonome 
bestiame da reddito (bovino e ovino) e in taluni casi anche da lavoro; con
ferisee pure attrezzi rurali molti dei quali di propria fabbrieazione. La tra
I'formazione 0 la vendita diretta dei prodotti animali e e/fettuata in gran 
parte in forma cooperativa. 

Le imprese mancano normalmente di abitazione suI fondo, ma gli im
prenditori abita no in case proprie riunite in paesi 0 villaggi. 

b) imprese lavoratrici collettive: sono integrali su terra propria (do
mini eonsortUi) 0 su terra altrui (demanio comunale - usi civici). Hanno 
carattere silvo-pastorale e risultano fuse con alcune delle precedenti;' tal
eM il reddito di esse spettante a ciascun consortista 0 comunista resta 
iLicorporato a quello delle imprese individuali delle quali eostituiseono un 
neeessario eomplemento. 
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-5. - Classificazione dei rurali. 

La classificazione che qu). sotto riportiamo vuol essere subordinata al
l'attivita prevalente che reputiamo sia sempre di natura agricola-pastorale
forestale.Cio premesso si avrebbero Ie seguenti categorie profession ali agri
cole: 

I - Imprenditori oontadini: 

a) p,roprietari deZ fonda con impresa individuale che ricorrono allo 
scambio 11'opera ondeintegrare con lavoro di aItri contadini quello dei 
membri della famiglia; 

b) proprietari del fonda con impresa collettiva (su beni consortili 
silvo-pastorali) ; 

c) non proprietari del fonda con impresa integrale stabile collettiva 
(su demanio comunale); 

d) non propr'ietari del fonda (affittuari) con impresa individuale, in
tegrale e stabile; 

e) proprietari-affittuari con impresa integrale, stabile, individuale, 
che ricorrono allo scambio d'opera come quelli di a);, 

f) proprietari affittuari con impresa collettiva (su beni consortili sil
vo-pastorali). 

II ;- Contadini non imprC'liditori temporaneamente fissi, rna non propria
mente salariati (famigli). 

'Quelli di b) e di f) sono fusi 0 con quelli di a) 0 con quelli di e). Le at
tivitii, extra rUl'ali aUe quali si dedicano, per necessita di vita, alcuni con
tadini proprietari, spes so sono di imprecisabile determinazione; si ha da 
fare talvolta con contadini che sono anche commestibilisti-, con aItri che ge
stiscono modestissime osterie, con aItri ancora che funzionano quali di
pendenti di enti pubblici (fattorini postali, ecc.) e con aItri in fine che rie
scono a combinare pin d'una delle precedenti occupazioni. 

Queste combinazioni fra attivita rurale ed extra rurale meritano di 
essere citate,non fosse per aItro, per i 101'0 rapporti col regime fondiari() 
che ne resta. pin 0 menD influenzato. 
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II. - CIRCOSCRIZIONE DELL' ALTO TIMA VO 

COMUNI: Castel Jablantzza, .Fontana del Conte, Primano, Villa del Nevoso. 

CAl"IWLO I. 

GENERAL1TA. . -

1. - CaraHeri fisici. 

Corrisponde alIa zona agraria omonima e misura una superficie terri
toriale di Ha. 27.513 di cui Ha. 26.638 sono di superficie agraria fore
stale (1). 

Occnpa la parte nord-orientale della provincia e confina: ad est col 
territol"io della Signoria di M_ Nevoso, che fino alIa recente estensione della 
legge italiana fu eretta in fidecommesso del principe .schonburg-'Valden
burg; a nord con la provincia di Trieste; a sud e sud-ovest con I'altopiano 
della Carsia. 

E' la zona della provincia agrariamentepiu suscettibile di elevata pro
duzione. Le massime altitudini non arrivano a 1000 metri, Ie minime stanno 
fm i 400-450 metri. 

Arenarie e marne formano il substrato della parte piu bassa della zona; 
sicehe troviamo qui terre suflicentemente fresche e di notevole spessore. 
Inoltre il fiume Timavo che l'attraversa potrebbe fornire acqua di. irriga
zione. 

Hicco di falde acquifere e il. sottosuolo, per cui anche da esso potrebbesi 
ricavare acqua irrigatoria mediante opere di sollevamento. 

La parte pin elevata e di natura calcarea e quindi menu adatta ad una 
agricoltura redditizia; sicche in essa 10 sfruttamento del suolo ha carattere 
tIi maggiore estensivita. 

In seguito alIa bonifica, alcuni terreni attualmente soggetti agli stra
ripamenti del Timavo, saranno resi pill produttivi. 

E' attraversata dalla ferrovia e dalla strada ordinaria statale che ai
lacciano Fiume con Trieste e col nord della Regione; relativamente ricca 
e di strade provinciali che la percorrono sia in senso longitudinale ehe 
tl'asversale, mentre limitate a brevi tratti sono Ie strade comunali e non 
molto numerose quelle private vicinali. 

(1) Abbiamo escluso la selva di M. Nevoso che si estende su circa 14.000 ettari. 



·-'24 -

2. - Dati demografici e notizie etnografiche. 

Secondo i due p.ltimi censimenti del 1921 e del 1931 si hanno i 
seguenti dati: 

= 
Cens1mento 1921 Censimentn 1931 

POPOLAZIONE Numerl 

I 
Per Kmq. Numerl 

\ 

Per Kmq. 
assoluti 

\ 

assoluti 

\ 

e numeri dl S. T. di S. P. e numeri di S. T, di S. p, indici indici 

Popol.zione p:esenle di (fatto) 12.868 47 48 13,977 50 52 
(100) . (108.6) 

Popolazione residenle (legal~). 1~.536 49 51 14.932 54 56 
(HO,3) (110.3) 

Si hanno cioe densita per Kmq.' di S. T. e di S. A. F. notevolmente 
superiori a quelle della precedente circoscrizione. 

Ma la scarsa capacita di assorbimento di mana d'opera rurale, dovuta 
all'assoluta prevalenza delle culture lavorabili a tipo estensivo (prati per
manenti), fa sentire anche qui la sua influenza: nel senso che agevola 10 
svilupparsi del fenomeno emigratorio il quale dovette essere pili 0 menD 
accentuato anche nell'immediato dopo guerra se il censimento 1921 rilevo 
che su ogni 100 abitanti leg!llinente residenti, 1 - 4,7 a seconda dei comuni 
erano assenti nel Regno e 4,8 - 6,7 assenti all' estero. 

Nel quinquennio 1925-29 l'emigrazione verso l'estero ebbe il seguente 
andamento (secondo dati forniti dalla H. Questura) : 

Emigrati Del 1925 ~. 35 

" 
1926 

" 
13 

" 
1927 150 

" 
1928 

" 
188 

" 
1929 .' " 

104 

Totale . N. 490 

Dopo l'inasprimento del 1928 si e alquanto attenuata l'ernigrazione, il 
clli maggior contingente fu dato da contadini, come mostrano Ie cifre se
guenti relative agli emigrati nel quinquennio suddetto: 

Emigrali % 

Cootadini, agricoltori 346 70,6 
Oper .. l, artigianl. 96 19,6 

Hraooiaoti, manovall. 45 9,2 
Commercian ti. 1 0,2 
Impiegatl, prof<'sAlonisti 1 0,2 
Proprleto.ri terrieri. 1 0,2 

Totale • 490 100,0 
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La percentuale (70,6) relativa alla prima categoria puo es~ere portata 
a 90 quanuo si tenga conto che una gran parte degli operai, artigiani, brac
cianti e manovllli emigrati derivo da famiglie di piccoli proprietari 0 di 
piccoli affittuari coltivatori. Trattasi anche qui di emigrazione prevalente
mente temporanea alimentata da maschi che si diressero per il 75 % al
I'Al'gentina e per oltre il 13 % ,agli Stati Uniti d' America; sicche la vicina 
Jugoslavia esercito una debolissima potenza di nttrnzione auche sulla popo
lazione di questa parte della provincia. 

Fra i pochi immigrati, si citano quelli temporanei i quali, pl'ovenienti 
onnualmente dalle provincie di Belluno e di Vicenza, si trasferiscono nei 
l!oschi del M. Nevoso per accudire ai lavori boschivi e alla proiluzione del 
carbone: vi arrivano in primavera con 10 sciogliersi delle nevi e vi riman
gono fino all'inizio della stagione invernale. 

Dal 1921 al 1931 la popolazione presente e residente ha segnato note
voli incrementi (0,086 quella presente e 0,103 quella residente) nonostante 
l'esistenza della emigrazione verso 1'estero (1)_ 

II censimento 1921 rilevo che di 5931 abitanti di eta superiol'e ai 6 auni 
JlJ'esenti nei comuni di Castel Jablanizza, Primano e J<'ontana del Conte, 
G3S2 sapevano leggere: un indice quindi di analfabetismo (9 %) ancora pil) 
basso di quello che rileveremo perla circoscrizione liburnica. 

Del totale abitanti presenti ana data del censimento 1921, 12_279 (ossin, 
il 9:),44 %) abitavano in singoli centri e 589 (ossia 4,54 %) in case sparse; 
meno accentuato e cioe in questa circoscrizione 1'agglomeramento del
I'abitato. 

In merito alla ripartizione professionale .della popolazione, il censi
mento economico 1927 e agricolo del 1930 portarono alle seguenti percen
tuali (2): 

Agrkoltllra. 
Industria • 
COlIllllerci" . 
Esel'oizl puhblioi 

50,00 addetti per ceuto abitanti prescnti 

3,84 " " 
2,55 
1,12 .. 

., 

Le pel'centuali esposte subiscono variazioni da comune ,a comune: dal 
1i:),2 % di addetti all'agricoltura nel comune di Castel Jablanizza, si scende 
pel' graui al 41,2 % nel comune di Villa del Nevoso. 

(1) Dalla pubblicazlone u Veconomia della provinCia del Carnaro nel 1929» del Con
siglio provlnciale dell'economia corporativa rileviamo; 

Numero Densiti 
abita nil per Kmq. di S. T. per Kmq. dl S. P. 

Popolazione presenle nel 1869 •. 9.663 3Ii 36 
Popolazione present. nel 1910 • _ 12.061 44 45 

Nel corso del quarantennio anteriore al 1910, l'incremento decennale fu cio/! del 0,01;2 
ossla pin basso dl quello (0,07~ manifestatosl nel decennio 1910-21. Sicchl! dal 1869 ad 
oggl (1931) la popolazlone dl questa zona ha segnato incrementi decennali via via mug-
glorl. . 

(2) Vedi nota (2) a pag. 10. 
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Etnicamente la popolazione presente e costituita da sloveni (oltre il 
99 %); qualche italiano e comunque rintracciabile nei comuni di Pl'imano, 
Fontana del Conte e Villa del Nevoso. 

3. - CaraHere economico del territorio. 

L'economia del t~rritorio b.a carattere prevalentemente pastorale-fore
stale. 

I boschi, per quanto molto menD estesi che nella precedente circoscl'i
zione, sono in migliori condizioni per la natura stessa del terreno. Le in
dustl'ie forestali rappresentano qui una cospicua fonte di lavoro e di red
dito per la popolazione, che finisce per avere un assetto economico pill so
lido di queUo proprio delle famiglie. rurali residenti nelle altre due circo
sCl'izioni. In relazione alIa lora qualita, Ie fustaie miste - predominanti 
nella zona calcarea piil elevata - sono rappresentate su circa il 55 % del
l'intera snperficie bosch iva, i boschi composti su circa il 20 %, Ie pinete 
artificiali suI 15 %, i cedui suI 5 %, e Ie fustaie di iatifoglie suI 5 %. DaIle 
fustaie ,si ottiene prevalentemente legname da opera e subordinatamen:te 
legna da ardere e carbone. 

% 
QUALITA. DI COLTURA Il DI INCOLTURA Superficie 

'I della S. A. F·I della S. T. della S. L. 
Ha. 

Seminativi semplici e arborati. 2.980 10.83 11.19 42.05 

PraU permanenti . .' . 4.062 14.76 15.25 57.32 

Colture specializzate di piaote lcgnose 44 0.15 0.16 0.63 

Superficie lavorabile 7.086 25.74 26.60 100 -

Prati-pascoli permanenti 3.54S 12.89 13.32 -
Pascali permanenti 8.579 31.18 32.20 -
lloscbl e eastagoeli 7.425 26.98 27.88 -
loeolto' produttivo. - - - -

SuperOcie agraria-roreslale (1) 26.638 96.79 100 - -
Superflcie Improduttiva 875 at !!1 - -

Superficie tel'riloriale 27.513 100 - - -

(1) Eselusa la selva di ~toDI. :"ievoso eh. occupa circa 14.000 Ha. 

Pill ricchi di quelli delle altre zone della provincia e plU adatti a110 
ISfruttamento per parte dei bovini, sono i prati-pascoli e pascoli pel'manenti 
'che occupano complessivamente il 45,52 % della S. A. F. Trattasi in pre-
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yalenza di tipici pascoli montani giacenti su terreno eocenico i quali pel'o, 
nonostante la lora ricca cotenna erbosa, non consentono per mancanza 
d'acqua di essere economicamente sfruttati con la permailenza del bestiame 
sui posto. Sono serviti da Bcarse strade, mancano di ripari, IIi abbeveratoi 
e di concimaie. Un problema di fondamentale importanza per l'economia 
della zona deve quindi proporsi di costruire su tali compleslSi pascolivi tutte 
Ie opere necessarie onde renderli adatti alI'alpeggio dei bovini, inteso come 
l'unico mezzo per valorizzare al massimo grado l'erba sponta!ea che vi 
cresce. 

I prati permanenti non hanno affatto una elevata potenzialitit produt
tiva, mentre a tanto potrebbero aspirare in seguito ad unloro razionale 
rinnovamento ed a pin accurati conseguenti trattamenti culturali, basati 
Bulle concimazioni chimiche adesso pressoche mancanti. 

Nei seminativi - estesi prevalentemente nella parte pill bassa di na
tura arenaceo-marnosa -' tutt~ Ie coltivazioni erbaceeche non vanno sog
gette ai danni dei rigori invernali, vi sono rappresentate: frumento, avena 
(l segale fra Ie culture cerealicole liquidatrici; mais, barbabietole, patate e 
tagiuoli, fra quelle sarchiate preparatrici; prati artificiali di leguminose 
fl'a IE' non sarchiate preparatrici; culture ortive ad 11S0 famigliare ed in 
pieno campo. 

Queste ultime si estendono suI 5,78 % del totale seminativo: Sono phI 
Jargamente rappresentate nel comune di Villa del Nevoso, meno negli altri. 

Fra Ie specie legnolSe fruttifere, 'quelle in cultura specializzata (vigneti) 
sonG economicamente trascurabili; 10 stesso non si puo'dire per quelle con
sociate alle culture embacee: il susino e la specie maggiol'mente diffusa. 
II prod otto che da essa deriva (diverse decine di migliaia di quintali) facil
mente deperihile per sua natura, esercita una speciale attrazione sugli in
cettatori; i quali aprofittando della mancanza di ogni efficace forma orga
nizzativa in difesa degli agricoltori, riescono, nelle annate di abbondante 
I'accolto, ad imporre prezzi di vendita quanto mai depressi. Onde evitare 
che tale speculazione abbia a ripetel'si, gli organi eeonomieo-agrari-eorpo
I'ativi della provincia - in pieno aecordo con gli interessati - hanno de
ciso la costruzione di un essiccatoio cooperativo presso il Consorzio agrario 
di Villa del Nevoso. 

La eultura del susino e pero fatta con sistemi tutt'altro che razionali; 
per cui il personale della Cattedra agraria ambulante provineiale svolge 
attiva opera ill propaganda affinche dalle attuali forme estensive di cultura, 
si paslSi a forme pin intensive e razionali·,nelle quali possono trovar posto 
nnchE' aItre specie fruttifere. adattabili, come il susino, alle condizioni am
bien tali. 

Nel campo zootecnico e questa la circoscrizione ehe puo offrire mag
giore interesse. Le condizioni ambientali (terreno e clima) non sono qui del 
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tutto nemiche di uno sviluppo zoo-economico; il quale, per potersi tuttavia. 
render manifesto, non puo fare a meno di tutte Ie accennate opere atte a. 
l'ende1'e possibile il massimo economico sfruttamento del terreno. 

I ' Cllre assolute % Per Ha. di 
SPEt;IE abitanti 

(capi) residenti S. A. F. S. L. , 

Bavini. •• 3.603 24,38 0,13 0,51 

Equini. .. ' 778 5,26 '0,03 0,11 

Ovini 1.127 7,62 0,04 0,16 

Caprioi. 101 0,68 0,01 

Suioi 2.536 17,15 0,09 0,35 

Pollame 8.309 56,21 0,31 1,17 

Altri volatal • 361 2,M 0,01 1,05 

Conigli. 206 1,38 0,03 

Sono i bovini meno abbondanti in confronto a quelli della precedente
zona, pill. abbondanti rispetto agli altri della zona liburnica. 

Gli equini (quasi esclusivamente cavalli) figurano pill. nllmerosi in questa 
zona: cio si deve al fatto che la lavorazione dei terreni e fatta col cavallo. 

L'attivita trasformatrice dei prodotti diretti del suolo e anche qui scar
sissimamenfe sViluppata. Soltanto una latteria cooperativa costitnita da 
1300 soci ha sede a Villa del Nevoso: lavora da 5000-6000 litri di latte al 
giorno nel periodo estivo, ed e l'unico organismo che mandi il latte in pro
vincia, poiche 131 produzione delle altre zone e tutta convogliata sulla piazza 
di Trieste. Pel' questa ragione 131 produzione in latte della provincia e del 
tutto insufficente ai bisogni "della popolazione; tanto e vero che circa i 3/! 
del latte che si consuma a Fiume, e portato in citta - parte suI mel'cato e 
parte direttamente al domicilio dei consumatori - dalle donne del conti
nante contado Jugoslavo. 

Un tal sistema di apPl'ovvigionamento rende pressoche impossibile il 
controllo igienico del latte e mette Fiume nella necessita. di dover pagare
all'estero un gravoso tributo. 

La creazione di latterie consorziali e la intensificazione della produzione
lattea. fin dove e possibile, sono quindi indispensabili pel' l'igiene e l'econo
mia stessa d~na. provincia la quale, da un pill intenso allevamento bovino~ 
potrebbe ritrarre tanto da t:idurre, se non da soppl'imere, l'attuale approv
vigionamento dall'Estero per quanto ha riguardo aIle carni (1). 

(1) Difatti del 10.766 capi bovlnl macellati e consumati in Fiume nel 1929. soli 754 
furono importaU dalla provincia (parUcolarmente dalla circoscrizione di cui stiam() 
trattando) e 8 dalle isole istriane: i rimanenti furono di provE'nienza jugoslava. 
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L'avicoltura, che vedremo alquanto arretrata anche nella riviera libur
nica, in conseguenza dell'ambiente poco propizio e della mancanza dell'ap' 
poderamento della pro prieta, fondiaria, e pure trascurata in questa circo
Bcrizione: rna qui la causa di tale trascuratezza e da attribuirsi allo scarso 
rendimento che se ne ricava per effetto della deficenza delle razze; per cui 
aumentando in queste il grado di fecondita e l'attitudine alIa produzione 
\leIla carne, sarebbe da attendersi un notevole incremento di reddito capace 
dl invogliare gli agricoltori adavere piu cura del proprio pollame. 

L'apicoltura nomade e pin sviluppata che nelle altre zone; difatti se
condo il censimento del marzo 1930 esistevano nella zona 412 alveari, oasia 
2,i9 per ogni cento abitanti residenti e 1,54 per ogni 100 Ba. di S. A. F., 
risultarono maggiormente dilfusi nel comune di Castel Jablanizza nel quale 
ne furono censili 150 (5,49 per 100 abitanti rel'lidenti 2,21 per 100 Ba. di 
S. A. F). Calcolando in Kg. 5,70 e in Kg. 0,12 la produzione media per 
alveare, rispettivamente di miele e di cera, otteniamo una produzione glo
bale di Kg. 2318 di miele e di Kg. 50 di cera, cui corrisponde un valore 
DlOnetario non certo trascurabile in particolar modo per popolazioni povere 
come queUe della zona in discorso. 

Caccia e pesca. d'acqua dolce non rivestono importanza economica ri
leval!te. 

l\Ienzione speciale meritano invece Ie segherie del legno che rappl'esen
tano; particolarmente in questa zona, fonte cospicua di redditi e di lavoro, 
nonostante che siano attualmente depresse in conseguenza: dei prezzi elevati 
chiesti dai proprietari dei boschi, del ribasso dei prezzi del legname, della 
conCOl'renza jugoslava e russa, del~e difficolta del cl'edito e della scarsita 
e cattiva manutenzione delle strade comunali e vicinali che rincarano il 
trasporto dei legnami. I prodotti di tali segherie sono smel'ciati prevalen
temente nell'Ualia settentrionale (Lombardia e Piemonte); meno assai nel
l'Italia meridionale e nelle isole che possono rifornirsi per via di mare con 
legnami provenienti dalla Jugoslavia. 

Si PUQ avere un'approssimativa indicazione dell'attivita di tale indu
stria, esaminando Ie seguenti cifre che sintetizzano i quantitativi di legname 
spedito dalla stazione di Villa del Nevoso nel quadriennio 1926-29: 

Media annua 

Legno greggio. Q.li 366.524 91. 631 

" 
aqoadrato. 188.533 47.133 

" 
segato • 

" 
236.251 59.063 

Traverslne ferroviarie 
" 

179.817 44.954 

Legn .. da ardere • 
" 

1.070.384 267.596 

Carbone di legna • 
" 

90.5U 22.637 

Q.li 2.132.056 b33.014 
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A tale quantitativo va aggiunto quello relativo al legname e al carbone 
pOl'tati a Fiunie, per consumo 0 imbarco, con carri stradali, che si ritiene 
possa avere sup erato qualche decina di migliaia di quintali. 

Omettiamo di citare altre attivita industriali 0 commerciali data la 101'0 
trascurabile importanza economico-sociale. 

II grado di attivita delle in'lprese e elevatissimo nei seminativi, semplici 
e arborati, in special modo nei terreni a cultura ortiva; bassi invece si man
tengono anche qui i gradi di intensita fondiaria e d'esercizio in conseguenza 
delle st~sse cause gia ricordate nel trattare dei medesimi relativi aIle aziende 
della px;ecedente zona. 

Del grado di produttivita agraria dei terreni, si p~o avere un'idea 
esatta con la scorta degli estimi catastali raccolti nel seguente prospetto: 

I 
l\eddito imponibile 

Castel Ja!llanlna . 

Fontana del Conte 

Primano. . . . 

Villa del NevIl.o (1) . 

Circoscrizione. . . 

COMUNI complessivo 
Lire 

87.241 

136.338 

72.400 

241.128 

537.197 

(1) VI ~ compreso iI. bosoo del Mont" Nevoso del principe Schonburg Waldenburg. 

per Ha. 

Lire 

13 

13 

32 

11 

' 13 

8i ha cioe un imponibile medio catastale per Ba. lievissimamente infe
l'iore a quello della zona carsica adiacente; un tal fatto potrebbe apparire 
in contrasto col grado di produttivita agraria di questa zona di struttura 
non carsica, se non fosse da tener presente: 

a) la preponderante estensione dei beni sllvo-pastorali, che nel co
mune di Villa del Nevoso, occupante oltre meta della 8. A. F. della circo
scrizione (comprendendovi tutto il territorio a bosco del M. Nevoso), rag
giungono oltre 1'89 %, nel comtme di Fontana del Conte oltre il 93 %, in 
quello di Castel Jablanizza pil) dell'89 %, ein quello di Primano - a pili . 
elevato reddito imponibile - oltre 1'82 % della rispettiva superficie agraria
forestale; 

b) la sua estesa supe11ficie soggetta agli straripamenti del Timavo 
che impediscono attualmente qualunque coltivazione l'azionale redditizia; 
alcchi'! i tel'l'eni per lungo tempo sommersi non arrivano a dare (secondo 
calcoli fatti nel 1929 dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura) 
un prodotto lordo dl L. 500 per Ba., mentre sarebbero suscettibili di darne 
uno di L. 3.600. 
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CAPITOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA .. IMPRESA E MANO O'OPERA. 

1. - Divisione del territorio agli effeHi della proprieta e del frazionamento. 

La ripartizione della so,perficie produttiva fra Ie singoIe categorie di 
proprietari, l'isulta come a1 prospetto seguente: 

SuperOcie prod u ttl v a 

CATEGORIE DI PROPRIETARI totatc 

I 
lavorabile 

I 
pascoliva 

I 
boscata 

Ha. I ." Ha. I % Ha. I % Ha. I % 

Coo8orzi . 7.878 29,~ I :1 0,4 1.186 9,8 6.666 89,7 

F.nl! eccleliastici 36 0,1 ' 0,5 - - 2 t 

"'".,oe Oslch. private. .18'7241~ 7.026 99,1 10.941 9O,~ 757 10, 

Tolale 26.638 100,0 7.086 100,0 12.127 100,0 7.425 100,0 

3 

Contl'ariamente a quel che si e notato nella zona carsica, non si hanno 
qui Comuni proprietari IIi beni terrieri: Pel'mangono invece i beni consol'tili 
che si sviluppano su oltre il 29 % dell'intera S. P. (1). Fl'a essi i boschi di 
alto fusto di pino e faggio vi hanno un'assoluta prevalenza (85,8 % della 
H. F. della circoscrizione - 96,1 della S. F. consortile -;- 82,3 % dei beni 
consol'tili) sui cedui composti (3,5 % della S. F. circoscrizionale - 3,8 % 
della S. F. consortile - 3,3 % del complessivo patrimonio consortile), sui 
pascoli montani (14,1 % dei beni consortili) e sulla S. L. (0,3 della pl'oprieta 
consortile) . 

Nei l'iguardi dell'altitudine, i beni in parola giacciono fra 600·900. metri: 
Circa l'origine, il funzionamento e i vantaggi economici di. tali con

sorzi, puo ripetel'si quanto gill, si e detto trattando di quelli della cil'co
scrizione carsica. 

Fra i val'i comuni, in quello di Fontana del Conte sono maggiormente 
estesi i beni consortili (Ha. 5.229), mentre in quello di Primano sono 'po
chissimo diffusi (Ha. 35). 

Poco piu estesi rispetto a quelli siti nella precedente circoscrizione, 
sono i beni fondiari di Enti ecclesiastici. (situati fra 500-900 metri) costi
tuiti da prati stabili e da arativi e condott! in economia od in affitto. 

(1) Sono beni consortili, ma considerati demaniall e perveniIt1 al villici ;in seguito 
ad affranc8zione di usl civici. 
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Le persone fisiche private dominano insomma anche qui la distribuzione 
della proprieta fondiaria: in particolar modo di quella lavorabile (99,1 % 
della S. L. della circoscrizione) e di quella pascoliva (90 %). 

Poca e invece la superficie boschiva da esse posseduta, rna al riguardo 
va tenuto conto che i beni forestali consortili sono da considerarsi come i 
,;urrogati di quelli privati. 

Rispetto ,alIa totale superficie di proprieta privata, queUa lavorabile 
occupa il 37,3 %, quella pascoliva il 58,5 %, quella boscata il rimanente 
4,2 %. 

*** 

Il frazionamento della proprieta fondiaria, in special modo ill quella 
lavorabile, assume anche in questa zona un aspetto patologico. Ne fan fede 
Ip. cifre del prospetto che segue, ricavate in seguito ad accurate analisi delle 
tabelle delle variazioni catastali a tutto il 1930: 

D it t a 

Nu';"ro assoluto I Superficie media 
di ogni Ditla 

Ra. 

5,4513 

Numero assoluto 
tolale 

79.889 

Partieelle 

Numero assoiuto 
posse-duto 

da ogni Ditta 

16 

Superficie media 
di ogru particella 

Ra. 

O.3~ 

Notiamo innanzi tutto che, rispetto al frazionamento della zona carsica, 
il numero di particelle per ogni Ditta si riduce di 1i3 mentre la superficie 
media di una particella aumenta di 1/5: a ben diverso risultato porta invece 
il c{mfronto col frazionamento fondiario della zona liburnica che a ppresso 
esamineremo. 

Anche qui Ie medie indicate sonG state ricavate in base alIa superficie 
territoriale (produttiva e improduttiva); per cui e facile comprendere come 
-esse risultino molto pill elevate di quelle che avremmo ottenuto assumendo 
per d.ividendo la sola superficie produttiva di proprieta privata e come divi· 
sori il numel:O assoluto delle Ditte private e quello corrispondente dellp. 
l)articelle: eliminando cioe dal calcolo anche i boschi e pascoli consortili e 
la selva di M. Nevoso che - data 131 101'0 considerevolissima estensione
innalzano fortemente 131 superficie media di ogni Ditta e di ogni particella. 

Se poi potessimo isolare dalla superficie produttiva come sopra, quella 
lavorabile, per determinare la quota media -di quest' ultima spettante ad ogni 
Ditta e ad ogni particella, troveremmo medie che meglio inquadrerebbero la 
reale penosa situazione del fra~ionamento fondiario in relazione aIle im
prese agrariamente ed economicamente attive della zona. 

Nonostante l'esistenza del maggiorasco, pel" 131 quale il genitore cede 
la proprieta al primogenito contro un vitalizio in denaro 0 in natura e 
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liquida gU altri mediante un importo, notasi anche in questa zona una pro
gressiva evoluzione della frammentazione fondiaria, come mostrano Ie cifre 
qui appresso: 

Numero complessivo 

delle particelle della Ditta 

aumento aumento 
081 1929 Del 1930 o diminuzione Del 1929 Del 1930 o diminuzionc 

perceotuale percentuale 

78.372 79.131 0,96 4.805 5.047 5,04 

dalle quali deduciamo un aumento percentuale delle particelle e delle Ditte 
notevolmente pin accentuato rispetto a quello che noteremo per la zona 
Iiburnica. 

Nello stesso anna 1929-30, in tutto il mandamento di Villa del Nevoso 
- comprendente anche i comuni della zona carsica - furono eseguite 380 
,·olture catastali: sicche abbiamo qui un grado minore di mobilita della 
proprieta fondiaria (3,7 %) rispetto a quello della riviera del Carnaro, che 
,-edremo accentuatissimo. 

Ma per ragioni ormai dette, non il numero delle Ditte ne quello degli 
articoli di ruolo ci danno l'effettiva distribuzione della pro prieta fondiaria 
fra privati. Per cui onde avere un quadro approssimativo della distribuzione 
della proprieta fondiaria lavorabile, si danno Ie cifre seguenti, dedotte sulla 
~("orta di informazioni assunte dai pratici della localita. 

Citre assolute % 

Propriet& minori di Ba 2 t t 

" 
da Ba. 2 a 10 (1) 6.377 90,0 

.. " 
10 a; 20 (2) 709 10,0 

Totale • 7.086 100,0 

Insomma siamo in una zona dove la microscopica proprieta particellare 
quasi non esiste, mentre vi hanno un'assoluta prevalenza (90 %) Ie piccole 
e piccolissime proprieta costituite spesso da particelle disperse, ritagliate 
nel bosco 0 nel pascolo e di forma pin 0 menD irregolare: talche non sempre 
consentono di essere lavorate ricorrendo a forza motrice animale (cavallo). 

Anche Ie proprieta lavorabili superiori a 10 Ba. e inferiori a 20 Ha., 
sono da ritenersi piccole. -Rispetto aUa zona precedente, si nota in questa 
un maggior numero di proprieta coltivatrici economicamente autonome: 
ma autonome nel senso che possono integrare i redditi della S. L. con quelli 
dei pascoli e dei boschi privati 0 consortili. 

(1) In generale al disotto dl 10 Ha. 
(2) ]I .]1]1 20 " 

3 
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I complessi fondiari silvo-pastorali costituiscono cioe, anche qui, un 
Hecessario complemento della superficie lavorabile; per cui all'attivita pro
priamente agraria si fonde quella armentizia e forestale che rende pill solida 
l'economia delle imprese e contribuisce a dare una maggiore stabilita del 
rontadino allaterra. 

2. - Rapporti fra proprieta e impresa (in % della S. L.). 

Si pp.o ritenere che anche in questa zona la propriettl imprenditrice 
compreno.a quasi il 100 % della S. L.: con tracce essendo rappresentata la 
propriettl non imprenditrice (affitto). Trattasi anche qui di piccole e picco
lissime propriettl coltivatrici di singoli contadini che con Ie rispettive fa
miglie forniscono all'azienda tutto 0 quasi tutto il lavoro necessario; si 
hanno tuttavia rarissimi casi (t % della S. L.) di propriettl imprenditrice 
capitalistica, ossia di proprietari imprenditori singoli che non lavorano ma-

I 

nualmente 10, terra (capitalisti). 
Nei limitatissimi esempi di scissione fra proprieta e impresa, si svolge 

l'affittanza coltivatrice di singoli contadini che, con i membri della famiglia, 
lavorano il fondo. 

Come nella precedente circoscrizione, si verifica anche qui 10 seambio 
u'ope~a fra piccoli proprietari coltivatori: seambio d'opera che, come gia 
avvertimmo - non fa assumere ai rnedesimi la figura di imprenditori-con
tadini-capitalisti in quanto non d:1 luogo a retribuzioni salariali. 

Vige pure l'usanza di assumere il jarniglio, rna anche per tal fatto i 
contadini non assumono 131 suddetta figllra economica, essendo il famiglio 
da considerarsi pill un membro della famiglia che un estraneo ad essa. 

Piil rari in questa zona sono i proprietari-affittuari in quanto menD 
sentito e il bisogno di prendere in affitto altri terreni lavorabili 0 non lavo
rabili onde incorporare alla irnpresa su terra di propriet:1 privata 0 collet
tiva un'impresa su terra altrui, e menD necessarie Ie permute (aventi per 
oggetto non il diritto di proprieta rna quello di godimentQ) fra particelle, 
dato il minor grado di dispersione fondiaria. 

3. - Rappor~i fra impresa e mann d'opera (in % della S. L.). 

Riguardano evidentemente quei poehi esempi di propriettl-imprenditrice
capitalistica, quelli cioe in cui si verifiea 10, perfetto, scissiQne fro, proprie
tario-imprenaitore e lavoratO-re manuale (contadino). 

Trattasi di rapporti stabiliti fra la irnpresa della proprieta appoderata 
e famiglia lavaratrice, 10, quale e costituita da un colona parziario puro 
lrnezzadro) il quale si serve anche di altri lavoratori ricorrendo alIo scambio 
d'opera. 
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Ala dei poderi (mezzadrie) vigenti nella zona, due soli sono forniti della 
rispettiva casa colonica, gli altri sono privi di abitazioni coloniche e risul
tano normalmente costituiti da appezzamenti distaccati e pill 0 meno di-
8tanti fra loro. 

Delle famiglie mezzadrili esistenti, nessuna e da ritenersi veramente 
colonica. Siamo insomma di fronte ad un falso appoderamento. 

Risulta, dal gia detto, che il lavoro manuale necessario aIle imprese 
agrarie e dato su quasi il 100 % della S. L. da proprietari e famigliari; men
tre con tracce figura, sia illavoro di fittavoli e famigliari, sia quello di coloni 
e famigliari. Braccianti agricoli vaganti, nel puro significato delle parole, 
non esistono, bastando l'insieme dei membri delle famiglie di piccoli pro
prietari, di piccoli affittuari e di coloni a coprire il fabbisogno in lavoro 
manuale del complesso delle imprese. 

4. - Tipi economici di impresa terri era. 

Coordinando Ie notizie che precedono, risultano presenti nella circo
scrizione i seguenti tipi di impresa terriera: 

a) piccole imprese lavoratrici inaividuali di contadini che non si ser
vono di altri Iavoratori salariati, ma che ricorrono allo scambio d'opera per 
integrare il Iavoro mancante con quello di altri imprenditori-contadini. 
Sono - in grandissima prevalenza - stabili integrali e su terra propria 
(piccoli proprietari coltivatori); pochissime su terra altrui (piccoli affittuari 
coltivatori): raramente su terra propria e altrui (proprietari affittuari col
tivatori). Di tutte quante, Ie autonome interessano il 90 % della S. L., ed 
han no una estensione media Iavorabile che si aggira sui 10 Ha., cui si ag
giungono pift 0 meno vailte estensioni di beni pastorali di proprieta privata; 
Ie non autonome si svolgono suI rimanente 10 % ed hanno estensioni Iavora
bili comprese fra 2 e 8 Ha., integrati, non sempre, conbeni silvo-pastorali. 
A decidere dell'autonomta delle imprese in discorso, il bosco e il pascolo 
hanno la lora parte. Tanto Ie autonome che Ie non autonome hanno normal
mente bestiame da reddito (bovino, ovino). e da Iavoro (equino) conferito 
cIallo stesso imprenditore. 

Sono pure fornite di propri attrezzi rurali molti dei quali fabbricati 
dagli stessi contadini. Normalmente Ie famiglie Iavoratrici abitano in casa 
propria (proprietari coltivatori) od in casa affittata insieme al fondo (affit
tual'i coltivatori), Ie quali pero non sono sui rispettivi fondi ne prossime 
ad essi j 

b) piccole imprese capitalistiche individuali parziarie in terra propria 
I. piccolo proprietario capitalista), condotte con coloni parziari puIi (mez
zadri), autonomi e non autonomi. ,Ciascuna si svolge su una estenRione 
di 5-10 Ha. lavorabili e in complesso interessano meno dell'l % della S. L. 
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«ella circoscrizione. Incorporate ad esse si hanno evidentemente Ie lmprese 
Javoratrici individuali parziarie; 

c) imprese lavoratrici collettive integrali su terra propria (domini 
consortili); hanno per base .beni forestali e pastorali. Non sono autonome, 
rna servono come necessario complemento ai due tipi precedenti. 

5 ........ Classificazione dei rurali. 

Uisultano presenti nella zona Ie stesse categorie professionali viste aIle 
lettere a) 'b) d) e) f) del quadro di classifica relativo alla zona precedente
mente stl1diata; si aggiungono ad esse due altre categorie: quella degli 
lmprenditori capitalisti (che non lavorano manual mente la terra) propde
tari del fondo, con impresa. individuale, dei quali si ha solo qualche esempio; 
quella degli imprenditori contadini non proprietari del fondo con impresa 
parziaria famigliare stabile (coloni parziari puri) che pure ha uno scarsis
bimo numero di appartenenti. Si ha infine anche qui rappresentata la cate
goria dei contadini non imprenditori temporaneamente fissi rna non pro
priamente salariati (famigli). 

La classificazione esposta vuol avere sempre un valore relativo; poiche 
anche in questa zona, sebbene in molta minor misura, non mancano alcuni 
membri delle famiglie contadine imprenditrici, proprietarie e non proprie
tarie, che in talune epoche deU'anno lasciano i lavori agricoli della propria 
impresa per accudire ~ contro salario - a lavori extra agricoli (industrie 
cittadine} 0 pseudo agricoli (industria forestale); si avrebbe quindi anche 
una categoria di operai temporaneamente 0 saltuariamente salariati. 
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III. - CIRCOSCRIZIONE LIBURNICA 

COMUXI: Apriano, Fiume, Laurana, Matt-ugUe, M08chiena, VOl08Ca-Abbazia. 

CAPITOLo. I. 

GENERALITA. 

1. - Caratteri fisici. 

Si estende suI territo.rio. co.stituente la zo.na agraria o.mo.nima, dalla 
quale abbiamo perc> staccato. il co.mune di CIana per aggregarlo. alIa circo.
scrizio.ne carsica co.n cui, a no.stl'o. avviso., ha maggiori analo.gie dal punto. 
di vista dei rappo.rti studiati. 

Misura una superficie territo.riale di Ha. 22.966 di cui Ha. 22.154 so.no. 
di superficie agraria fo.restale. E' estesa lungo. il go.lfo. del Carnaro. e limi
tata: a o.riente dal mare ed a o.ccidente dal co.nfine co.n la provincia del
l'Istria, il quale passando. sulla cresta del M. Maggio.re (m. 1396) distante 
dal mare circa 40 Km., include pill a no.rd nella circo.scrizio.ne i mo.nti Ber
Io.sing (m. 1095), Lisina (m. 1185) e Sega (m. 1234). 

Sicche dal livello. marino. si passa, attraverso. il breve tratto. di 40 Km., 
aIle maggio.ri altitudini accennate. 

II territo.rio. ~ di natura prevalentemente carsica, per cui Ie culture 
ubrrarie praticate sulla terra ro.ssa, residuo. inso.luto. di calcari, vanno. so.g
gette ai .danni della siccita estiva; ~ attraversato. da tre tro.nchi di strade 
statali: uno. perco.rre la co.sta, pill 0. meno. internando.si, co.llegando. Ie ridenti 
cittadine della riviera co.n Po.la e il resto. dell'Istria meridio.nale; un seco.ndo. 
attraversa la circo.scrizio.ne per co.llegare i luo.ghi del centro. dell'Istria co.n 
}<'illme e co.l no.rd; un terzo. attraversa tutto. il co.mune di Mattuglie e serve 
a co.llegare Fiume co.n Trieste e co.l no.rd della Regio.ne. 

2. - Dati demografici e notizie etnografiche. 

E' questa la zo.na pitl po.po.lata della pro.vincia co.me mo.strano Ie cifre 
seguenti : 

Consimento 1921 Consimento 1931 

POPo.LAZlo.NE Numeri 

I 
DensitA pet Kmq. NumE'ri 

I 
DeDsitl per Kmq. 

assoluti 

I I 
indici 

I e Dumeri dl S. T. dl S. P. e numeri dl S. T. di S. P. indict assoluti 

Popolazione presente (di latto) . 66.688 290 301 76.962 S35 34.7 
(100) (115,i) 

Popolazione residente (legale) 68.212 297 310 75.9M 330 34.3 
(100) (111,3) 
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Ma Ie densita indicate trl1ggono facilmente in errore in quanta a reI,l
del'le tanto elevate concorre la popolazione agglomeratissima di FJume. Be 
lsoliamo p~l'cio dalla popolazione complessiva della _ circoscrizione, quella 
del capoluogo otteniamo Ie cifre seguenti: 

, 

r.enslmento 1921 Censimento 1931 

POPOLAZIONE Numeri 

I 
DensiU per Kmq. Numeri 

I 
DensiU per Kmq. 

assoluti 

I 
assoluti • 

I e nurneri di S. T. di S. P. e numeri di S. T. di S. P. indici indlci 

Popolazione prlosente (di latlo) • 21. 688 101 104 24.034 111 115 
(100) (110,8) 

Popolazione residente (legale) 22.361 104. 107 22.933 106 110 
(100) (102,5) 

Ie quali meglio inquadrano la situazione demografica del territorio agrario
forestale. 

Restano comunque densita pill che doppie rispetto a quelle dell' Alto 
Timavo e quasi triple rispetto aIle altre della zona carsica; il fatto si spiega 
con la presenza delle rinomate stazioni climatiche, Ie quali, richiamando 
annualmente un notevole numero di forestieri, consentono anche maggiori 
risorse economiche (industria alberghiel'a, ecc.). 

Ma il fenomeno migrato~io non manca tuttavia di manifestal'si: infiui
see pero meno della differenza fra nati e morti suI movimento della popo-
lnzione. 

Nel quinquennio 1925-29 l'emigrazione verso l'Estero 
andamento (secondo i dati forniti dalla R. Questura): 

Emlgrati nel 1920 

" .. 
" 
" 

1926 
1927 
1928 
1929 

Tota.le 

ebbe il seguente 

N. 

" 
" .. 

143 
83 

141 
156 
86 

N. 559 

rna nell'immediato dopoguerra dovette anche superare quella media (112) 
del quinquennio in parola, poiche col censimento del 1921 risultarono 1,2 
abitanti assenti in altri comuni del Regno e 2,5 assenti all' Estero per ogni 
cento abitl1nti legalmente residenti. 

Nel corso del quadriennio 1926-29 gli emigranti all' estero furono come 
appresso ripartiti: (vEldi specchietto a pag. seguente). 

Relativamente al paese di destinazione, 174 si diressero in Argentina, 
113 negli Btati Uniti e gli altri 129 in paesi dell' Europa e nell' Australia. 
,La percentuale dei contadini agricoltori viene alquanto aumentatl1 quando 
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si eonsideri ehe non poehi operai, braccianti e manovali sono anche agri
~oltori. 

Dei 62.036 abitanti di eta superiore a 6 anni censiti nel 1921, sapevano 
ieggere 52.836: un indice quindi di analfabetis~o (15 %) non molto infe
l'iore a quello della zona earsiea. 

Emigrati % 

Cootadioi, 'agrio,'Itori 118 28,4-
Operai, artiglani. 158' 37,9 
Hraeoiaoti, manovall. 24- 5,8 
Comrneroiaotl. 5 1,2 
Impiegati, professlonisti. 21 5,0 
MarloM 32 1,7 
Persooe di servizio. 4- 0,9 
Attoodooti a casa 54- 13,1 

Tot.Ie 4,16 100,0 

Nel decennio 1921-31, la popolazione presente ha segnato un incremento 
<Ii poco superiore a quello della zona del Timavo, se non vi consideriamo 
iJuella del territorio di Fiume, ne ha dato uno pressoche doppio. del mede
simo, eomputando anehe quest' ultima. La popolazione residente ha avuto 
invece un incremento minimo nella zona liburnica e uno massimo (15,6 %) 
.nella zona di Fiume (1). 

Del totale abitanti presenti al1921 (esclusi quelli del comune di Fiume), 
16.851 (ossia 77,72 %) abitavano in singoli centri e 4831 (ossia 22,28 %) in 
clIse sparse: l'abbandono delle campagne e cioe meno accentuato rispetto 
aIle aItre eireoscrizioni, in diretta eonseguenza delle migliori condizioni di 
abitabilita offerte dalla riviera. 

Secondo il censimento eeonomico del 1927 e agricolo del 1930 risulte
l'ebbe la seguente ripartizione percentuale degli addetti aIle vnde profes
:sioni [vedi nota (2) pag. 10] : 

Agrlooltnra 16,22 addetti per cento abitaoti presenti 

Iodnstria • ,16,58 
" " Commoroio. 6,59 ,» 

Esoroizi pobblioi. 2,33 » » " 

(1) Dalla citata pubblicazione del ConSiglio provinciale dell'economia riieviamo: 
Numero 

abitantl 

Popolazione presento nol 18&9 •• 31. 027 
nel 1910 .• ~4. 536 

DensitA 
per Kmq. di S. T. per Kmq. di S. P. 

135 140 
324 336 

Per cui, all' incremento medio decennale (35 %) del quarantennio anteriore al 1910, 
sl contrappose la diminuzione (- 9,4 %) del decennlo successivo - dovuta aIle cause 
gill note -, ed a questa 11 notevole aumento dell'u~timo decennio trascorso che ha 
valso a far Buperare dl oUre 2000 persone Ia popoiazlOne del 1910. 
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La percentuale degli addetti all'agricoltura risulta pero alterata dalla 
popolazione della citta di Fiume; se isoliamo percio queUa di tutto il comune 
omonimo, otteniamo queste altre percentuali: 

Agriooitora 39,50 addetti per cento abitaoti preseuti 
Industria. 6,52 

" " " Commercio ,3,68 .. q 
Eseroizi pobblioi. 3,80 

" " 
cbe meglio inquadrano la situazione della ripartizione professionale dei 
lavoratori; l'elemento rurale produttivo predomina, insomma, in modo as
soluto, nonostante che la zona sia la meno agricola fra tutte. Le percentuali 
suindicate subiscono oscillazioni notevoli da comune a comune: dal 53,6 % 
(Ii addetti all'agricoltura nel comune di MattugIie, si scende gradatamente 
a1 20 % nel comune di Volosca, per precipitare al 5,2 % nel comune di 
Fiume dove la cia sse impiegatizia predomina e dove l'industria assorbe il 
~u,9 % del totale addetti. 

Dal lato etnico la popolazione risulta ripartita fra italiani, croati e 
sloveni: i primi dediti pili all'industria, al commercio, alIa navigazione e 
alle professioni liberali si potevano ritenere (1921) rappresentati da oltre 
i1 75 % della popolazione presente nel comune di Fiume, mentre negli altri 
comuni figuravano con meno dell'l % (Mattuglie), col 40-50 % (Laurana), 
col 10-20 % (Apriano) e coll'l-3 % (Moschiena). L'elemento sloveno preva
lentemente dedito all'agricoltura, era scarsissimo in tutta la zona: 1+3 % 
della popolazione presente nel comune di Fiume e sotto 1'1 % negli altri. 
I croati, trasformatisi da pastori in abili coltivatori e artieri, predomina
vano in tutta la zona liburnica (75 % della popolazione presente), rna non 
in quella di Fiume (20 %). 

3. - Carattere economico del territorio. 

Se astraiamo dal comune di Fiume, in cui l'economia ha pili carattere 
industriale e commerciale che agrario, il restante territorio della circoscl'i
zione ci offre un'economia a carattere prevalentemente terriero, per quanto 
vi siano notevolmente sviluppate l'industria della pesca e quella del fore
stiero; quest'ultima oggi in diminuzione e presente sopratutto nelle rino
mate stazioni climatiche (Volosca-Abbazia, Laurana ecc.). 

La superticie agraria forestale risulta ripartita come al prospetto a pa
gina seguente fra Ie singole qualita di cultura. 

Le culture estensive (prati-pascoli, pascoli e boschi) occupano cioe 1'82,63 
per cento della S. T. ,e 1'85,68 % di quella produttiva iinpartendo al terri
torio un carattere economico prevalentemente silvo-pastorale. 

Fra esse, i boschi sono poveri per effetto della natura carsica del t~rri
t,ol'io: i composti vi occupano circa la meta dell'intera superficie forestale, 
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raItra meta essendo ripartita. fra fustaie di latifoglie in prevalenza (M. Mag
giore e versanti), cedui e pinete artificiali; quest'ultime occupanti circa 
1/14 dell'intera superficie boscata. In relazione all'essenza, si comincia col 
lauro al livello del mare, per passare successivamente alla zona della quer
cia, del castagno e del faggio. 

% 
Superllcie QUALIT\ DI COLTURA E DI INCOLTURA 

della S. T. I della S. A.F·I della S.L. 
II •. 

Scminatlvl !«."mpl1cI e arborati 1. 796 7,Sl S,l') 56.56 

Pratt permanentl . - - - -
Colture .peei.Unale di piaole legoose 1.379 6,00 6,22 43,404 

SuperOcie lavorabile 3.175 13,Sl 14,32 100 -

Prall-pascoU permanenll 3.292 14,3~ 14.86 -
IJalK:oll pprmanenti 3.S90 16,93 17,56 -
BOlIChi e ca.tagneli 11.797 51,36 I 53,26 -
Ineolto produttivo - - - -

SuperOcie agraria~torestale 22. 1M 96,44 100 - -
SuperOcie improduttiva S12 3,56 - -

SuperJlcie territoriale 22.966 100 - - -

I pascoli permanenti (situati fino a 500 m. di altitudine) che per esten
sione occupata vengono subito dopo i boschi, giacciono sui terreni pill in
grati; sono poved e cosparsi per 10 pill da invadente ginepro, sicche solo si 
prestano ad essere sfruttati dagli ovini, mentre ·non offrono possibilita di 
cssere migliorati, rna st quella di venire imboschiti. 

I seminativi interessano quasi esclusivamente la terra rossa (residui in
sol uti di calcari) che offre un discreto grado di fertllita. Sono sostituiti da 
limitati appezzamenti nei quali si coItivano Ie specie erbacee pill varie: 
frumento, cereali affini e sarchiate da rinnovo (patate, mais, fagiuoli). Ma 
del totale seminativo, 632 Ha. sono occupati da culture ortive e fioreali: Ie 
quali oltra a rappresentare una risOl'sa economica di prim'ordine in special 
modo per gli agricoltori dei comuni di Volosca-Abbazia, Laurana e Mo
schiena, offl'ono agli agl'icoltori medesimi largo impiego di mana d'opera, 
rendendoli quindi pill autonomi e pill stabili. 

La, risorsa economico-agraria pill rilevante e pel'o rappresentata dalle 
culture legnose da frutto, fra Ie quali i vigneti specializzati investono poco 
meno della meta di tutta la sliperficie lavorabile, mentre l'olivo, il pero, il 
melo, il ciliegio, il pesco sono consociate fra loro e con Ie culture erbacee nel 
seminativo. 
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La cultura della vite (per uve da vino) ha subito forti diminuzioni per 
la poca convenienza economica della produzione vinicola e perche non puo 
,<;ostenere la concorrenza dei vini delle vecchie provincie; sembra tuttavia 
che voglia riprender vita per la produzione delle uve da tavola, c~e lasciano 
presumere di esser pill facilmente smerciabili nei luoghi di cura ed a Fiume. 

Dal lato zootecnico e questa, la circoscrizione meno progredita, ne offre 
la possibilitl1 di grande sviluppo, scarse essendo Ie sue risorse foraggere e 
inadatto l'ambiente perpoterle intensificare; inoltre la piccola estensione 
della proprietl1 e l'irregolaritl\ superficiale e geometrica degli appezzamenti, 
lSono Ie :altre cause che impediscono l'impianto di una prosperosa industria 
zootecnica ostacolando di lavorare i terreni con strumenti meccanici. La 
eonsistenza del patrimonio bestiame rilevata col censimento 19 marzo 1930 
l'isulto come al seguente quadro : 

Cifro a .. olut. % Per Ba. di 
SPECIE abitanti 

(capi) residenti S. A. F. S. L. 

1Jovini . 1. 727 2,36 0,07 0,54 

Equini. 327 0,45 0,01 0,10 

-ovin! 3.440 4,70 0,15 1,08 

.caprin! 1.580 2,16 0,07 0,49 

S"ini 1 531 2,09 0,06 0,48 

Pollame 13.132 17,98 0,60 4,14 

Altrl volatili . 691 0,94 0,03 0,22 

'Conlgll 447 0,61 0,02 0,14 

Le cifre non potrebbero essere pili dimostrative di quanto sopra abbiamo 
affermato. Solo gli ovini --...:. costituenti la base economica di queste povere 
popolazioni - e i caprini, pill queUi che questi, meritano una certa. conside
razione; difatti sono essi pill numerosi (in %) che non nelle altre circo
scrizioni. 

L'industria della trasformazione dei prodotti diretti del suolo, manca 
di qualsiasi organizzazione: poiche non su forme cooperative ma su forme 
individualistiche essa si basa; e cio diretta conseguenza dell'estremo frazlo
namento fondiario oltre che della bassa produzione di materia prima. 

Fra Ie industrie ausiliari dell'agricoltura, l'apicoltura nomade rappre
senta anche per questa zona una risorsa non trascurabile. Secondo il censi
mento del marzo 1930 esisterebbero 310 alveari (0,42 per 100 abitanti 
residenti e 1,40 per 100 Ha. di S. A. F.), distribuiti in tutti i comuni, mas
simamente in queUi di Apriano (95; 3,13 % abitanti residenti; 2,07 % Hn. 
di S, A. F.) e di Moschiena· (67; 2,65 % abitanti residenti; 1,46 % Ha. di 
s~ A. F.), minimamente nel comune di Volosca (13). In base a produzioni 
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medie per alveare (Kg. 5.70 di mjele e Kg. 0,12 di cera), la zona produrrebbe 
rispettivamente Kg. 1761 e Kg. 31 dei due prodotti. 

La caccia non riveste 'alcuna importanza economica; non cosi la pesca 
che, per i luoghi costieri, rappresenta una forma complementare di lavoro' 
e di reddito per gli stessi agricoltori non certo trascurabile. 

La coltivazione delle piante aromatiche e, medicinali, potrebbe e do
vrebbe costituire - per gli agricoltori - una fonte di reddito di importanza 
non trascurabile; ma allo stato attuale delle cose troppi ostacoli Ie impedi
Bcono di svilupparsi. Sono cioe la instabilita dei prezzi di mercato, la pro
gressiva diminuzione della richiesta per la forte' concorrenza mossa dalla 
Jugoslavia e dal Giappone e per il crescente impiego di antisettici a base iii 
prodo,tti sintetici, nonche i prezzi eccessivamente bassi in rapporto al costo 
di produzione, che fanno perdere agli agricoltori ogni prospettiva di suffi
centi·realizzi e quindi ogni volonta di intraprendere seriamente la coltiva
zione in parola. 

In merito all'attivita. industriale, si svolge quasi esclusivamente net 
('omune di Fiume: nei rimanenti e l'artigianato - se si vuole anche molto 
ridotto - suI quale s'impernia tal genere di attivita. economica, la quale ha 
pertanto - in confronto all'attivita agrario-pastorale - ben scarso peso. 

Dei 181 esercizi inerenti aile industrie alimentari, ben 65 erano infatti 
jn Fiume; e dei 101'0 2002 addetti, ben 1751 erano negli esercizi fiumani. 

Delle industrie in parola, merita di essere citata quella di « Prima 
pilatura fiumana di riso» la quale, mentre rivesti in passato notevole im
portanza economico-sociale, ha subito nel corso di questi ultimi lustri una 
forte depressione, tanto da ridurre assai il numero degli addetti e l'entita. 
elella produzione. 

Le industrie meccaniche (cantieri navali, costruzione di macchine ope
ratrici, fabbrica di armi), che risentono sfavorevolmente della sistemazione 
politica della citta, rappresentano ancora oggi il nerbo - seppure indebolito 
- dell'industria della provincia; difatti il cen~imento 1928 rilevo 149 eser
cizi - di cui 74 in Fiume - con 1906 addetti - di cui 1715 in Fiume -. 
Insomma oggi c9me oggi, il campo industriale e commerciale, se pill svilup
pato ci appare qui in confronto aIle altre zone della provincia, ha sempre 
deboli possibilita. di assorbimento per la mana d'opera: che ha quindi di 
fronte a se, terra avara, industrj.a ridotta. e spettro della disoccupazione. 

L'agricoltura non ha ovunque 10 stesso grado di attivita: esso e eleva
tissimo in alcuni tratti della costa per effetto della diffusione che ivi hanno 
Ie culture ortive e floreali con quelle specializzate di piante legnose: va 
gradatamente abbassandosi col procedere verso l'interno, per la forte pre
valenza che vi assumono il bosco e il pascolo. 

II grado di intensita fondiaria - se facciamo eccezione per Ie aziende in 
'cui Ie coltivazioni arboree da frutto specializzate sono pill diffuse- e di 
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una sconfortante scarsezza. II grado di intensita di esercizio va pure abbas
sandosi via via che dalle aziende a carattere prevalentemente orticolo 0 viti

. frutticolo si passa a quelle che tali non sono, per ridursi pressoc¥ a, zero 
nelle imprese .prevalentemente pastorali 0 forestali. 

Ai differenti gradi di attivita e intensita culturali, corrispondono dif
ferenti gradi di produttivitil agraria del suolo; il prospetto che segue ci 
mette in evidenza forti~sime differenze da mandamento a mandamento (dati 
del 1930). 

Reddito imponibile 
MANDAMENTI 

Flume . ..... . 

Volosc. Abbazi. (COD Clana) 

Circoscriziooe . 

com plessi vo 

Lire 

66.880 

440.294 

507,174 

per H •. di S. P. 

Lire 

49 

16 

17.5 

L'imponibile medio catastale fondiario per Ha. del" mandamento di Vo
losca-Abbazia subisce oscillazioni da comune a comune in relazione al va-
riare degli ordinamenti aziendali. . 

Dagli imponibili minimi di L. 9 e 10 nei comUlai di Moschiena e Olana 
- nei quali i pascoli ~ernianEinti occupano rispettivamente oltre il 57 % e 
il 33 % della S. A. F., i boschi il 15 % e il 52 %, i seminativi il 12 % e il 
o % - si giunge per gradi all'imponibile niedio di L. 19 nel comune di 
Laurana - in cui il 44 % della S. A. F. ~ a bosco, il 35 % a prato-pascolo, 
il 14 % a seminativo - di cui il 76 % a orto (' il 7 % a vigneti -, per salire 
bruscamente a quello medio di L. 55 nel comune di Volosca-Abbazia, nel 
quale oltre il 53 % della. S. A. F. ~ a bosco, il 26 %. a seminativo - di cui 
1'88 % a orto -, il 14 % a vigneti e il 7 % a pascoli permanenti. 
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CAPITOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA, IMPRESA E MANO O'OPERA. 

1. - Divisione del .territorio agli effeHi della propriebi e del frazionamento. 

La superticie produttiva risulta ripartita come al prospetto seguente 
fra Ie singole categorie di proprietari: 

Superficie produitiva 

CATEGORIE Df PROPRIETARf totale 

I 
lavorabile 

I 
pascoliva 

I 
boscata 

Ha. I % Ha. I % Ha. I % Ha. I % 

Stala 563 2,5 1 t 4 t 558 4,7 

ComunJ. 15.280 68,9 17 0,5 5.646 78,7 9.617 81,S 

En" eccleslasticl. 86 0,' 17 0,5 33 0,5 36 0,3 

Penone ftsiche private . 6.225 28.2 3.140 99,0 1.499 20,8 1.586 13,5 
----------------------

Tolale 22. 1M 100,0 3.175 100,0 7.182 100.0 11.797 100,0 

Scarsamente rappresentata vi e dunque 10. proprieta erariale a carat· 
tere silvo·pastorale, che trovasi nel comune di Mattuglie ad un'altitudine 
di 750 m., costituita do. 508 Ba. di fustaia (faggio e abete rosso), do. 4 Ba. 
di pascol0 montano e do. 1 Ba. di culture prativo-ortive. La proprieta comu
nale pure di carattere silvo-pastorale - situata pl'evalentemente fro. 400 
e 800 m. - vi e invece molto estesa (68,90 % dell'intera superticie produt
tiva) e ripartita fro. i comuni di Apriano (Ha. 3082), Laurana (Ha. 1640), 
~Iattuglie (Ba. 8289), Moschiena (Ha. 2030) e Volosca-Abbazia (Ba, 19), 
(ioe fro. tutti quelli che a})partennel'o all'antica provincia dell'Istl'ia (1). 

Mancano i beni consortili che trovammo .invece diffusi nelle altre parti 
della· provincia; e anche gli enti ecclesiastici (chiese) non posseggono che 
limitatissime estensioni di boschi composti (quercia e carpino), di pascoU 
montani e vallivi, di orti, vigneti e prati nei comuni di Apriano (Ha. 27), 
IIIoschiena (Ba. 57), e MattugUe (Ha. 2) e situati ad altitudini comprese 
fra 500 e 700 m. 

I privati vi posseggono infine appena il 28 % di tutta' 10. superficie 
produttiva j trattasi di proprieta fondiaria prevaielltemente lavorabile (98,89 
IJer cento della S. L.), mentre i boschi da costoro posseduti occupano poco 
pili di 1/7 di tutta la S. F. della circoscrizione ed equivalgono, per este\l-

(1) Secondo quanto cl venne rlferlto dal Delegato per la liquldazlone degll usi civiC! 
In provincia dl Flume, 1 benl comunall dl cui nel testo, risultano grayatl da usi civici 

-veri e propr1. 
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sione, a 1/6 di quelli comunali: fra essi i composti prevalgono Hui cedui e 
lIono maggiormente estesi nel comune di Mattuglie e Apriano, mentre i cedui 
si difIondono nei comuni di Moschiena e Mattuglie. 

In tutta la circoscrizione la proprieta fondiaria e molto frazionata. Ne 
danno . dimostrazione Ie cifre del seguente prospetto ricavate in seguito ad 
accurato esame delle tabelle delle variazioni catastali a tutto il 19::l0: 

D It te Partieelle 

MANDAMENTJ 

Num .. ' assoluti I Superfleie I I SuperHcie media . . Numero media media 
di o.llni Ditta Numen assolutl d· . t· II 

per Ditta I OgOl par lee a 
Ha. Ha. 

Fiume '.518 0,3130 13.55' 3 0,1043 

Volosca-Abbazia (con Clana) 12.4.M 2,2100 124.54.0 10 0,2210 

-
Circoscrizione 16.972 1,7600 138.0~ 8 0,2200 

La superficie media di ogni Ditta varia dun que da un minimo di 
3130 mq. (Fiume) ad un massimo di Ha. 2,2100 (Volosca-Abbazia); per 
l'intera circoscrizione la media superficie di ogni Ditta non arriva a 2 Ha. 
Per cui siamo di fronte ad una zona in cui il piccolo e piccolissimo possess() 
Ri contendono il territorio. 

Si noti che Ie medie segnate hanno sempre per base la superficie terri
toriale, dimodoche non e difficile comprendere come esse si abbassino enor
rnemente allorche siano ricavate in funzione della sola superficie produttiva; 
si noti altresi che gli estesissimi beni comunali indivisi soggetti a godimento
collettivo dei villici, 0 divisi, ma non trascritti, e i beni silvo-pastorali 
erariali innalzano pure fortemente la media superficie di ogni: Ditta. Se 
infatti isoliamo dalla totale superficie produttiva del mandamento di Yo
losca-Abbazia, quella di proprieta comunale e quella erariale e determi
niamo, in funzione della residua parte, la proprieta fondial'ia di ogni Ditta 
privata, troviamo cifre come Ie seguenti che meglio inquadruno la situazione 
della distribuzione fondiaria (1): 

MANDAMENTI 

Fiume .... ' . ..... . 

Volosca-Abbazia (con Clana) .•.. • • 

-Circoscrizione 

Ditte private 

Numeri assoluti I 
'.518 

12.'22 

16.940 

SuperOcie media 
di ollni Ditta 

Ha. 

0,1330 

0,9806 

0,7m 

(1) Supponlamo che a tutti i comunl censuari (31) del mandamento di Volosca-Abba
zla siano intestatl nel Iibro fondiario benl sllvo-pastorali; che sl abbiano cio~ a1 Ditte 
per i beni comunali ed una per la proprietA erariale. 



- 47-

A cifre notevolmente pin. ridotte (circa 2000 mq.) giungeremmo, qualora 
anzicM partirsi dalla totale sup. prod uttiva , ci partissimo da quella lavo
rabile che e di quasi esclusiva proprieta privata. 

lIa il quadro sarebbe troppo incompleto se non notassimo anche il feno
menu del I)articellamento fondiario, il quale raggiunge limiti impressio
uanti particolarmente nella zona liburnica ;di minima grandezza e infatti 
la superficie media di ogni particella che si ridurrebbe addirittura micro
scopiea (fino a qualche decina di mq.), se potessimo determinarla in fun
zione della sola superficie lavorabile di proprieta privata e del corrispon
dente numero delle particelle. Siamo insomma di fronte ad una reale pato
logica frammentazione della proprieta fondiaria lavorabile,· cui si congiunge 
un accentuatissimo disperdimento voluto, in parte dall'uomo, e in parte, 
forse preponderante, dalla natura stessa del territorio. 

Ma quel che e peggio si e che tale polverizzazione e in progressivo au
mento quasi ovunque, secondo quanto dimostrano Ie tabelle delle variazioni 
catastali dal 1925 al 1930. 

Nel solo anno 1929-30 il numel'O delle particelle terreni e quelle dei fogli 
Iii possesso (Ditte) subirono Ie variazioni ripol'tate dalla sottostante tabella: 

Numero complessivo 

MA!'IDAMENTI delle Ditte I delle particelle 

I I % d' I I % dl 1929 1930 (+) 0 t--) 1929 1930 (+) 0 (--) 

Fiume 4.419 4.518 + 2,24 13,613 13.749 + 1,00 

Volosca-Abbazia (con Clana) 12~547 12.454 -- 0,74 119.496 119.605 + 0,09 
---- ----

Circoscrizione 16.966 16.972 + 0,04 133.109 133.354 + 0,18 

Nello stesso anno furono inoltre eseguite Ie volture catastali che mo
stra quest'aItro specchietto: 

MANDAMENTI 

Flume • ... 

Volosca-Abbuia. 

Circoscrizione 

Voltnre catastali 

Numerl assoluti 

454 

7.764 

8.218 

% delle Ditte 

10,3 

61.8 

48,S 

Mobilita 'quindi accentuatissima della pl'oprieta fondiaria, particolar
mente nel mandamento di Volosca-Abbazia, dovuta: in piccola parte al 
fenomeno ereditario e in parte preponderante a compre-vendite efi'ettive, 



- 48-

causate dalle condizioni economiche disastrose ,di molti agricoltori. E poi
eM ad un cosi intenso movimentodella proprieta fondiaria non corrispose 
un equivalente aumento nel numero delle Ditte, siamo indotti a concludere 
che deve essere avvenuto 0() una sostituzione di proprietari vecchi con nuovi, 
o un ingrossamento di proprieta esistenti con conseguente rimpicciolimento 
di altre. 

Secondo rilevazioni eseguite dal Dott. Peschle nel 1924, la media super
ficie coltivata (lavorabile) appartenente ad ogni foglio di possesso, sarebbe 
stata di 2820 mq. Piccola estensione quindi - anche ammettendo che piu 
fogli d( posses so siano intestati ad uno stesso proprietario - allora come 
oggi, sulla quale non puo assolutamente vivere una famiglia lavoratrice a 
malgrado che i suoi membri si dimostrino di una. straordinaria diligenza e 
attivita che si esplica: nello spietramento del suolo declive e dirupato, nella 
formazione di muri di confine, nel trasporto faticoso della poca terra aval'a
mente e qua e la raccolta, nella creazione di quel suolo agrario atto ad 
accogliere orti, campicelli e vigne. 

Da sommarie informazioni assunte suI posto, risulterebbe infatti come 
al prossimo quadro la distribuzione della proprieta fondiaria lavorabile la 
quale - come notammo - appartiene quasi totalmente ai privati (con
tadini). 

Proprieta. minore di Ha. 2 (1) 
.. di Ha. 2 a 10 (2). 

Totale. 

CUre assolute 

2.222 
953 

8.175 

70,0 
30,0 

100,0 

Quindi pre valenza assoluta delle pic~olissime proprieta lavorabili, Ie 
quali, J;lonostantela diligenza con cui e praticata la coltivazione delle minu
scole e, spesso, disperse particelle per forzarle a dare un po' di tutto,' non 
possono assorbire tutto il lavoro di cui sono capaci Ie famiglie contadine; 
ller cui alcuni membri di queste, sono costretti ad emigrare ed a trovare in 
qualche industria extra agraria, nell'allevamento ovino, nella navigazione e 
nella pesca quel supplemento di lavoro e di reddito che il minuscolo possesso 
coltivato non puo ofl'rire. , 

E' dunque per questa estrema deficienza di possesso agrario, che molti 
agricoltori della zona si improvvisano bottai, tagliapietre, muratori, fale
gnami e pescatori; che all'impresa propriamente 'agraria si fonde quella 
armentizia su terra propria 0 su terra altrui, ben misera anch'essa perche 
ben misere ,sono Ie risorse dei pascoli montani e collinari collettivamente 0 

privata mente goduti; che Ie culture estensive silvo-pastorali costituiscono 
indispensabili addentellati attraverso i quali si muove tutto l'ingranaggio 
l'urale. 

(1) Prevalentemente al dlsotto dl J/2 Ha. 
(2) In generale intorno al 5 Ha. 
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2. - Rapporti fra proprieti e .impresa (in % della S. L.). 

In tutta la circoscrizlone si hanno rarissimi casi di proprieta non im
prenditrice (affitto); per cui la proprieta imprenditrice raggiunge quasi il 
100 % della S. L. Trattasi di proprieta coltwatrice di contadini singoli che 
forniscono con i membri della famiglia, quasi tutto il lavoro manuale neces
I!ario alle impFese: Ie quali sono quasi sempre piccolissime. 

I rarissimi casi di sciliSione fra proprieta e impresa riguardano pure 
piccoZe affittanze coltivatrici. 

Tanto fra piccoli proprietari come fra piccoli affittuari coltivatori e fra 
questi e quelli, si pratica, nelle epoche di maggiore attivita aziendale, 10 
scambio d'opera, il quale, per ragioniormai dette, non fa assumere ai con
tadini la figura di capitalisti. 

Inoltre i piccoli proprietari assumono anche qui il famiglio (famedo), 
che tengono fino all'eta di 20 anni, come se fosse un membro della famiglia. 

In taluni casi si veri fica anche la fusione in una stessa persona delle 
due qualifiche di proprietario e affittuario. 

Sono cio~ i piccoli proprietari di terreni lavorabili e non lavorabili che 
prendono in affitto aItre piccole particelle di terra lavorabile, prati e pascoU 
distanti dal luogo di lavoro onde incorporare all'impresa propriamente agra
ria 0 agrario·forestale-pastorale su terra propria, un'impresa armentizia. 
Sl1 terra altruij impresa, quest'ultima, non autonoma dunque, non staccata 
da quella agraria, ma da questa dipendente e di questa integrante. 

La fusione suddetta, proprietario~affittuario, ~ in aItri termini un mezzo 
per trovare impiego al lavoro superfluo all'impresa agraria su terra pro
pria, un modo di arrotondamento degli scarsi redditi di questa. '1 piccoli 
proprietari coItivatori sono, infine, anche membri di imprese collettive su 
terra altrui (beni comunali soggetti ad usi civici), per cui anche da queste 
traggono nuovi mezzi di sussistenza e di lavoro. 

3. - Rapporti fra impresa e mano d'opera (in %. della S. L.). 

Non riscontrandosi n~ imprese capitalistiche, n~ imprese capitalisticG'
lavoratrici, non possono sorgere rapporti fra impresa e lavoro manuale ch~ 
~ dato su quasi il 100 % della S. L. da proprietari e famlgliar-i e su menu 
dell'l % da fittavoli e famigliari. II bracciantato agricolo vagante e quindi 
anche qui eliminato dal vigente scambio d'opera ilquale, mentre non da. 
luogo ad alcuna clausola contrattuale - a menu che non vogliasi considerare 
tale I'obligo di restituire illavoro ricevuto - risparmia alle imprese agrarie. 
economicamente gia. deboli, il pericolo di dover sopportare il peso della mano 
d'opera. salariata. 

II lavoro dell'elemento femminile e di quello maschile di .minore eta, 
tanto nelle piccole .affittanze lavoratrici come nelle piccole proprieta. coIti-

• 
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vatrici, ha largo impiego; in qualche plaga (terr~torio ,di Fiume) si veri fica, 
tuttavia ancora - nonostante)a critica situazione delle industrie fiumane -
un certo esodo delle donne dai campi, Ie quali vanno a lavorare negli stabi
limenti industriali: in passato tal fenomeno fu assai pill intenso. 

Gli elementi maschili adulti, che talvolta lavorano nella propria azienda.. 
neUe epoche dell'anno a maggiore attivita aziendale, sono maggiormente 
attratti delle donne dalle imprese armentizie, dai lavori forestali <> da altre 
occupazioni extra agrarie. 

4. Tip( economici di impresa terriera. 

Si hanno anche qui Ie picc.ole imprese lavoratriciagrario-silvo-pastorali 
con tutte Ie caratteristiche economiche gill viste altrove; ma dato il pill 
intenso frazionamento fondiario vigente nella zona, e piuttosto raro che,la 
superficie lavorahile, il pascolo e il bosco assorbano tutta la capacita lavo
rativa delle famiglie eontadine: sicche si puo ritenere in via sempre appros
simativa, che il 50 % della S. L. sia occupato daUe imprese autonome, cia
il&Jma avente un'ampiezza coltivata oscillante intorno ai 5 Ha.; su ampiezza 
compresa fra 2 e 3 Ha. coltivati si svolgerebbe invece ciascuna impresa non, 
autonoma.. Tanto Ie autonome che Ie non autonome hanno bestiame da red
dito (bovino e ovino) e attrezzi rurali piuttosto rudimentali: sono sempre 
sprovviste dell'abitazione suI fondo, sicchi! Ie famiglie lavoratrici abitan() 
agglomerate in paesi 0 villa'ggi, dai quali ogni mattina si partono per re
carsi sui iontani luoghi di lavoro che risultano provvisti. soltanto - e non 
sempre - di capanne poco igieniche in legno 0 in'muratura destinate ad acco
gliere animali e'iavoratori nelle ore di riposo. 

Sono pure presenti Ie imprese Zooora.tnci colZettive integrali (su beni, 
comunali), Ie quali si svolgono non indipendentemente dalle precedenti, ma 
in modo da dare a queste una base pill solida. 

Si hanno in fine delle picoolissime imprese _ silvo-pastorali che si svol
gono su alcune plaghe del versante orientale del m. Maggiore. 

5. - Classificazione dei rurali. 

Dopo quello che si e dettonegli ultimi paragrafi, risultano pure pre
senti Ie stesse categorie professionali gill. indicate per Ie altre circoscrizioni: 
e precisamente quella degli imprenditori contadini prop'rietari del fonda con 
impresa individuale, forma anche qui la gran massa dei rurali, che aggiun
gendo ai redditi della :propria terra quelli dei beni comunali e - spesso - di 
altre attivitll. (artigiana, peschereccia, industriale, ecc.) puo vivere men() 
miseramente. 



PROVINCIA DI GORIZIA 

• 
, IV. - CIRCOSCRIZIONE ALPINA 

COMIJXI: Bergogna, Oaporetf.o, Oirchina, Gracova Serraf)alle, Plezzo, S. Lu
cia di Tolmino, Sonzia e 7'olmitto. 

CAPlTOY,O 1. 

GENERALITA 
1. - CaraHeri fisici. 

~1isul'a una superficie territoriale di Ha. 106.023 di cui lla. 88.059 sono 
pl'oduttivi. Occups. ia zona. del C9rso Ruperiore dell'Isonzo, dal quale e di
visa in due parti: una orientale con cime ardue, valli scoscese e dirette da 
nord a sud; una occidentale con cime pio. elevate, numerosi passi e valli pitl 
ampie dirette da -est a ovest. 

Per effetto della sua conformazione orografica e della sua struttura geo
logica, prevalentemente calcareo-dolomitica, il territorio offre ampie distese 
dall'aspetto aspro e povero. Difatti la facile .solubilizzazione delle roccie cal
careo-dolomitiche del triassico, rende pressoche impossibile la formazione 
di un buon terreno agrario.forestale, in special modo la, dove aUa facile 
lIolubilizzazione si associa l'azione erosiva delle acque:che denuda e spoglia 
di vegetazione i pio. ripidi versanti. 

Cime superiori ai 2500 m., versanti scoscesi, valli piu 0 meno ampie 
ed Ulla discreta ricchezza in corsi d'acqua a carattere fluviale 0 tOl'rentizio, 
alimentati non da ghiacciai, ma dall'abbondanza e frequenza delle precipi
tazioni, sono insomma Ie caratteristiche oro-idrografiche della circoscri
zione, che ofIre altresl un inverno Iungo e rigido. 

-2. - Dati demografici e notizie etnografiche. 
L'entit:l e il movimento della popolazione sono messi in. evidenza dal 

prospetto che segue: 

Censlmento 1921 Cellllimeoto 1931 

POPOLAZIONE Numeri 

I 
Per Kmq. Numeri 

I 
Per Kmq.-

88801uti 

I 
assolutl 

I e numerl dl S. T. dl S. P. e Dum8ri di S. ll'~ dl S. P. 
Indicl indici 

-
Popolazlone presente (dl latto) • 37.697 35 '3 38.505 36 -" (100) (102.1) 

Popolazlone residente (legale) ~.'" 38 ~ 37.~3 35 '2 
(100) (92.') 
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Nonostante ia bassa densit:1 demografica per Kmq. di S.A.F., si nota. 
una sproporzione fra essa e Ie possibilit:1 produttive del suolo; per cui esiste 
una certa corrente mlgratoria (verso 131 Francia) per quanto attualmente 
molto menD intensa di quel che non fosse nel periodo prebellico; durante 
il quale fu alimentata, in special' moao, da piccoli proprietari coltivatori 
non autonomi che si diressero prevalentemente in Germania e in Austria. 

Quando si consideriche dei 26.931 Ha. di superficie lavorabile, 1'83,4 % 
e rappresentata da una cultura tutt'altro che attiva, quale e queUa dei prati 
pel'manenV, non possiamo non dedurre che eccessivamente bassa e mal di
stribuita :.;tel corsodell'anno, deve essere la richiesta di mano q.'opera rurale; 
per cui una s1 scarsa capacit:1 di assorbimento di rna no d'opera agricola 
e la irregolare distribuzione dei lavori nell'annata, costituirono e costitui
scono, anche attualmente, Ie cause fondamentali dell'emigrazione; laquale, 
ha talvolta carattere temporaneo e tal'altra permanente,' ed e considerata 
dai contadini ~ che .ad essa d:1nno l'unico contingente - come il solo mezzo 
per trarre dal Iavoro che Ia montagna non d:1, i mezzi di sussistenza che la 
montagna nega. 

Gli abitanti presenti alIa Q.ata del censimento 1921, erano ripartiti come 
appresso fra centri a case sparse: 

Popolazion. presente nei centri 

" .. in oaBe sparse • 

Totale 

Numeri assoluti % 

29.314 
8.383 

37.697 

77 
23 

100 

Prevalenza assoluta quindi della popolazione agglomerata su quella. in 
ordine sparso, pur tenendo conto che non pochi abitati siano stati conside· 
rati centri dal censimento, mentre di fatto non sono che disperdimenti del" 
l'abitato. Fatta eccezione per i comuni di S. Lucia di Tolmino e di Ci.l'china 
- nei quali sono rintracciabili alcune isolate e caratteristiche abitazioni ru
rali, appartenenti a maggioraschi, proprietari di beni indivisi - nel restante 
territorio Ie case sparse sono molto pill' rare. Quando si pensi che la gran 
maggioranza dei contadini, che abita nei centri, deve pel'correre diversi 
chilometri di strada per l'e.carsi suI luogo di lavoro, comprendiamo l'in
fluenza passiva di un ·tal fatto suI rendimento del lavoro medesimo. 

Dal 1921 al 1931 131 popolazione presente ha segnato un lievissimo incre
mento (0,021) che e dovuto al prevalere delle nascite sulle morti, e v~ inteso 
come una conseguenza del risorgere delle singole" comunit:1 montane dura
mente provate dalla guerra, 1:1. quale aveva 1'ott6 in ciascuna di esse l'equi· 
librio demografico. La· popolazione legale ha avuto invece un notevole decre
mento (0,076) "dovuto alIa emigrazione. 

Dal punto di vista etnografico, la popolazione risuIta ripartita fra ita
liani e sloveni; un esiguo numero di ladini e presente nella frazione di 
Tolmino. 
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3. - Carafiere economico del territorio. 

Trattasi di un'economia prevalentemente terriera. La superficie agraria
forestale misura Ha. $8.059 che il recente catasto agrario ha ripartito come 
al prospetto seguente fra Ie singole qualita iIi cultura: 

% 
QUA.LITA DJ COLTUR.\ E DI JNCOLTUR.\ SuperOeie 

della S. T. I della S . .\. F·I della S. L. 
Ra. 

Semlnallyl .. mpllcl 0 .rborall. 4.448 4.2 5,1 16,6 

Prall permaneoll • 22.400 21,2 25,6 83,4 

Colture apecjaU ...... dl plante logo.,.. 80 t t t 

SuperHcie lavorabile 26.938 25,4 30,7 100-

Paocoll perm •• entl 20.896 19,7 23,0 -
Bo.cbl 31.281 29,6 36,1 -
In.oilo produtUvo 8.944 8,4 10,2· -

SuperOele agraria lore6tale 88.059 ·83,1 100- -
SuperBcle improdultlva 17.964 16,9 - -

Superflcie territorial. 106.023 100- - -

La elevata percentuale di superficie improduttiva sta in rappo),'to alla 
struttura geologica del territorio. 

Sullo sfruttamento dei prati permanenti (prevalentemente arborati ed 
estesi su oltre l' 83 % della S. L.), dei pascoli (occupanti quasi 1/4 di 
8. A. F.) e dei boschi, che occupano 1/3 della S. A: F., e fondata. l'economia 
della circoscrizione. 

Fra i boschi, quelli ad alto fusto di abete, ontan~, faggio e rovere, pr~
vaigono sui cedui composti 0 semplici di faggio, ontano e .carpino, che vi 
sono l'appresentati in minime proporzioni. 

I pascoli: di natura buona, mediocre o. cattiva, sono in piccola parte 
di pl'opl'ieta consorziale e in gran parte di proprieta dei Comuni, che li 
danno in godimento ai villici, i quali vi esercitano il diritto, cosi detto « della 
R08a )} che tigura scritto nei Jibri tavolari. 

Nei seminativi che occupano il5,1 % della S. A. F. e il16,6 % di quella 
lavorubile, Ie patate stanno al primo posto cosi per estensione (33 %) come 
per importanza economica: danno una media. produzione ad ettaro di circa 
100 quintali e sono di ottima qualita; seguono ad esse i cereali tipo fru
mento (32 %) e poi il mais maggenso (24 %) -i prati artificiali (5 %) e gli 
nrtaggi vill'i (fagiuoli, cavoli, rape) (5 %). Fra icereali, la segaia e l'orzo 
I'luperano, per superticie occupata e per produttivita, il i'rumento che non 
urriva a produrre Q.li 10 ad Ha. 
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.<\.lla produzione totale provinciale della viticultura e gelsicultura, della 
bachicultura e delle frutta polpose, la circoscrizione non .vi concorre af
latta: mentre partecipa con circa il 40 . % alIa produzione totale delle mele 
e pere. 

Nonostante la esigua estensione del pr~to artificiale, l'allevamento del 
bestiame, che si esercita sui pascoli di monte nel periodo estivo, 'costituisce 
lapl'incipale fonte di l'eddito per la popolazione; in quallto pel'mette di 
dar vita a caseifici s'ociali che valorizzano assai bene il latte, alIa produ: 
zione del quale COllcorrono in misura rilevante pecore e capl'e, che sono Ie 
specie pil)' adatte a sfruttare i ripidi e poveri. pascoli cespugliati uhlcati fra , . 
1000-1800 metl'i di altitudine. Le malge del Tolmlnotto presentano speciali 
forme di pl'oprieta e di godimento: sono cioe beni consortili condotti dai 
proprietari di' bestiame direttamente interessati alIa buona e razionale uti-

. IIzzazione del pascolo. I consigli !Ii amministrazione di ogni malga sono 
nOl'malmentequelli della latteria sociale della rispettiva fl'azione: stabili
scono Ie norme e Ie condizioni di alpeggio edesercitano una ,fattiva sorve
glianza suI buon andamento del pascolo, mediante uncapo-alpe nominato 
annualmente. 

Fl'a Ie industrie trasformatrici dei prodotti diretti del suolo, acquista 
fondamentale impol'tanza la fabbricazione dei fOl'maggi a pasta dolce tipo 
plezzano, eseguita in 70 latterie sociali. , 

Scal'samente rappresenta~e vi sono Ie piccole industrie del legno, men
tl'e vi Sono diffuse lin po' dappertutto Ie segherie per legname. 

:j.\fancano impres~ armentizie autonome, in quanto e.il bestiame bovino, 
ovino e caprino degli stessi proprietari di terreni lavorabili, che utilizza i 
pascoli di monte (p~ivati, comunali e consortili) nella stagione estivo-autun
nale e trasforma i foraggi dei prati naturali e artificiali nelle altre stagioni 
dell'annata. 

II prospetto seguente ci mette in evidenza la notevole diminuzione veri
ficatasi nel patrimollio bestiame nel corso del quadriennio 1927-30: 

1927 193'0 -
SPECIE Numeri I % I Per Ra. Numerl I % I Per Ra. 

assoluti abllauti . 
1 di S. L., 

allSOluti dl (+) . 

(eapl) presenti. dl S. P. (capi) o di (_) di s. p .. 1 di s. L. 

Bovlnl 20.624 51,36 0,23 0,76 17,899 - 13,21 0,20 0,66 

C.vam 0717 1,78 I 0.03 612 -14,64 t 002 

Mull. bardolli '58 0,14 I t 43 - 25,86 t t 

Asinl 45 0,11 t' I 31 - 31,12 t I 

Suini 5.782 14,39 0,07 0,21 6.490 + 12,24 0,117 0,24 

Pecor. 9.641 24 -;- Q,l1 0,36 9.068 - 5.94 0,10 0,33 

Capra 5.810 14,46 0,06 0,22 3.&U - 37,33 0,04 0,14 
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Nonostante il earattere prevalentemente pastorale dell'economia gene
rale del territorio, riteniamo non inutile un breve cenno sulla modesta atti
vita industriale e commerciale j attivita. entrambe che talvolta hanno rela
zioni di interdipendenza con quella propriamente agraria, forestale 0 pa
storale, tal'altra manifestano. inll.uenze notevoli sui variordinamenti pro
duttivi delle imprese terriere. 

Lo specchietto che segue puo darci una esatta idea di quellache ~ ef
fettivamente l'attivita industriale della circoscrizione (1). 

Attlvitl\ industriale della circoscrizlone alpina. 
(CBMSUIIUlTO 19271 

CLASS I 

Indwtrla ... 0 ...... COo I'agricoltura 
Peoca 
Minlere e cave 
Ind ... trla del leguo 8 amnl 
Industria allmenlarl e aOinl • 

Indwtrle pelli. cuol, ecc •• 
Induotrll della cart. 
Industrle pollgrafiche 
IDdwtrle aiderurglcbe e melallurgicbe • 
Iodustr Ie meccaoicbe 

Lavorazione millerali. eachul 'metalll • 
Industria delle costruzioni 

1odustrlo teasill • 
Industrle ve.tiario, abbigliamento. arreda"",nto • 

Sorvlzi Iglenier .. nilarl, ecc •• 
Indwlrio cbimlcbe • 
Provvist. e dlstriblJJI. fooa matrica, acqua, luce 
Trasportl e cOIDuDicaaioni 

Tolan 

Esercizi AddeUi I N. ___ ;--______ ,--__ --,-___ ' medio 

Numeri I % Numeri I % I .,.. I ad:::ti 
assoluti assoluti ~~=::1 esercizio 

1 0,18 
1 0,18 

74 13,80 
193 36.00 

7 1,30 
1 0,18 
3 0,56 

~. 8,41 

3 056 
17 3,17 

101 18,85 
12 2,25. 

6 1.12 
72 13.44 

563 100-

5 
1 

148 
2~ 

11 
1 
5 

86 
21 

108 

'181 

19 

15 
260 

1.125 

O.~ 

0,09 

13,15 
23,48 
0,97 
0,09 
0,47 

7,~ 

1,86 
9,60 

16,08 

169 

1,34. 
23,11 

100-

0,12 
0,02 

3,69 
6.57 
0,27 
0,02 
0,12 

2,14 

O,M 
2,68 

0,37 
6,47 

28,01 

5 
1 

2 
1,37 
1,57 

1 
1,67 

1,91 
7 

6,35 

1,79 
1,58 

250 
3,61 

2,09 

Rileviamo che fra tutte Ie industrie, quelle alimentari assorbono 130 mag
gior quantita di lavo~o. Trattasi perc) di piccole e piccolissime industrie, 
poiche il mlmero medio di addetti per ogni esercizio ~ di 1,37. Ad esse'fanno 
seguito: per numero di esercizi, Ie industrie di abbigliamento e arredamento, 
piccole e piccolissime anch'esse in quanto non consentono pill di 1,79 ad
detti per esercizio; per numero di addetti, Ie industrie « trasporti e comuni
cazioni J) che assorbono il 23,11 % del totale addetti con 3,61 per esel'cizio. 
Nessuna impoi'tanzl,L rivestono Ie industrie connesse con l'agricoltul'a. 

Quelle del legno, segherie comprese, vi hanno uno sviluppo relativamente 
lJ!aggiore in confronto a quello dalle medesime assunto nelle altre circoscri· 

(1) efr. Consiglio Provo ctellEconomia - /I L'economia goriziana nel triennio 1926·28 D. 
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zioni; va tuttavia notato che Ie segherie hanno diminuito di numero in que
sti ultimi anni, per effetto della forte concorrenza mossa 101'0 da quelle 
austriache e jugoslave. Si pUG avere un indice di tale diminuzione esami
nando Ie quantita di legname segato e spedito dalla stazione di S. Lucia di 
Tolmino - punto di scala principale - nel trie~nio 1926·28 (1): 

Anno 1926 

" 1927 
" 1928 

TODD. 

" 
" 

33.824 
10.869 
6.237 

II commercjo all'ingrosso si basa suI legname da costruzione e da ar
dere, suI carbone vegetale, suI bestiame e prodotti derivati; quello 811 mi
nuto e regolato dallo stato di maggIore 0 minore benessere degli agricoltori 
equindi dall'andamento delle annate agrarie. 

*** 
II grado di attivita culturale e molto .elevato nella supel'ficie a semi

nativo; in quanto - come gia notamm'o - qui pill che altrove, l'agricoltol'e 
montanaro, sia per pochezza di mezzi, sia per Ie difficolta che il suolo offre 
alla lavorazione con strumenti a trazione animale, deve porre sempre e do
vunque Ie sue braccia a servizio del·fondo· lavorabile onde renderlo campi· 
cello capace di produrre non per il'mel'cato, ma perla famiglia. Dov'e con· 
sentito l'impiego degli animali da lavoro, il cavallo e non il bue dll, aiuto 
811 lavoratore. . 

Qualora iLgrado medio di attivita culturale venisse riferito non al solo 
seminativo, ma a tutta In. S. ·L., risulterebbe molto pill basso, perla forte 
prevalenza che vi hanno i prati permanenti sulle culture economicamente 
attive. 

E' forse superfluo aggiungere, dopo quello che si e detto, che il grado 
di intensita culturale e estremamente basso: coopera a renderlo tale il bas
sissimo grado di produttivita agraria del territorio, del quale possiamo avere 
nozione esatta esaminando il prospetto che segue: 

(DATI DEL 1 !ISO) • 

SuperHel. totale I Imponlbile catastale 

MANDAMENTI sog 8OU. • hnpost. comples.~i YO I per Ha. 

H •. Lire I,ire 

Tolmlno 48.5240 1.016.995 20 

-
Plezzo . 24.657 2'lO,5740 9 

IdrI. (ComulI" dl Circhilla) , 14.878 2406.046 16 

91rcoscrlzlone 88.059 1,4093.615. 17 

(1) Cfr. Cons. Provo deU'Economia - Op. cit., pag. 64. 
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11 distacco notevole che si nota fra l'estimo catastale per ettaro nel 
mandamento di Plezzo e gli altri, e dovuto: in prim:o Iuogo alIa enorme 
estensione che ivi hanno i pasColi permanenti (5610 ettari pari al 36,3 % 
della S. A. F. nel solo comune di Plezzo, che misura Ha. 15.419 di S. A. F. 
ed Ha. 21.148 di S. T.) e gli incolti produttivf (3646 Ha. pari al 39 % della. 
S. A. F. nel solo ,comune di Sonzia); in secondo luogo aI.fatto che una. gran 
parte di detti pascoli (2758 Ha. pari al 49 % dell'intera superficie pascoliva. 
nel solo comune di Plezzo) e di detti incolti (3219 Ha. pari al 35 % della 
S. A. F. nel solo comune di sOnzia) ~ di proprieta comunale e soggetta. a 
gOdimento collettivo dei comunisti. Cosi l'imponibile catastale per ettara 
uel comune di Cll-china risulta pure pin basso di quello del Tolminotto per 
etfetto delle elevate pereentuali (22,8 % e 37,7 % della. S. A. F.) con cui 
\'i sono rappresentati rispettivamente i pascoli permanenti e i boschi. 

L'imponibile medio catastale per ettaro della cireoscrizione, equivale ad 
un terzo di quello medio del Regno. 

CAPITOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIET A, IMPRESA E' MANO O'OPERA. 

1. - Divisione der territorio agli effeHi della proprietA e del frazionamento. 

La ripartizione della superficie produttiva fra Ie singole categorie di 
proprietari, risulta come al seguente prospetto: 

SuperOcie produttiva 

CATEGORIE DI PROPRIETARI -tolale 

I 
lavorabile 

I 
pascoUva 

~ Ha. I % Ha. I % Ha. I % Ha. -I % 

Slalo . 738 0,84 - - 2 t 736 2,31 

ComuDi 21.206 24,08 - - 6.340 21,24 - 14.866 47,52 

Alt.1 onll chili • 3.218 3,65 36 0,14 2.631 8,88 551 1.70 

Enll eccleslul;ci 208 0,24 125 6,46 17 0,05 66 0 .. 21 

P.rsone nslehe private • 62.689 71.19 26.777 99,foO 20.850 69,83 15.062 ~,21 

--------------------
Tolal. 88.059 100 - 26.938 100 ~ 29.8foO 100 - 31.281 100-

I limitati ~ni demaniali dello· Stato sono rappresentati dalle fOreste 
di: Gnesa (Knera, Ha. 418) nel comune df Gracova Serravalle, Himmelberg 
(Ha. 143) e Prosecco (Ha. 107) nel comune di Plezzo, Stermenizza (lla. 68) 
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nel co.mune di So.nzil1; ad esse si aggiungo.no. Hu.. 2 di pasco.li (co.mune .Ii 
Graco.va Serra valle) ed Ha. 589 di superficie impro.duttiva distribuiti fra 
i co.muni di: Graco.v::l, Serravalle (Ha. 475), So.nzia (Ha. 50) e Plezzo. 
(Ha. 64). 

Limitati pure, in co.mplesso., so.no. i be:ni di Ent! ecclesiastici (Chiese) 
distribuiti in tutti i co.muni e"prevalentemente rappresentati da terre lavo.
rabili e da bo.schi; so.no. invece accentrati miico.muni di Capo.retto., To.lmino., 
Graco.va-Serravalle e S. Lucia di Tolmino. i beni di altri Enti civili (Co.n
so.rzi co.mpresi), Co.stituitl da pasco.li di natura buo.na 0. medio.cre, da boschi 
di alto. 'fusto. di ro.vere, faggio., carpinoe abete, da cedui semplici di faggio. 
e da cedui co.mpo.sti di faggio e carpino.. 

Circa l'o.rigine; il funzio.namento. e i vantaggi. eco.nomico.-so.ciali di tali 
fo.rme co.nso.rtili di go.dimento., vale quanto. gia dicemmo. per quelle analo.ghe 
della pro.v}ncia di Fiume. 

I beni fondiari segnati ai co.muni so.no.: in parte vicinali, o.ssia appar
tenenti Ii determinata co.munita (S. Lucia di To.lmino.), in parte frazionali 
o.ssia di frazio.ni co.mun'ali e di co.llettivo. go.dimento. da parte dei frazio.nisti, 
e in parte pro.priamente comunali di earattere demaniale (patrimo.nio. pub
blieo. indisPo.nibile) 0. patrimoniale ,(pro.prieta pubblica patrimo.niale disPo.
nibile). Regna quakhe incertezza in merito. alIa surriferita distinzio.ne nelle 
varie fo.rme giuridiche, talche no.n sapremmo. dire se sia giusta 0. errata; 
certo. e che nel libro fo.ndi~rio. i beni in paro.la so.no. iscl'itti a no.me· dei Co.
muni censuad e cel'to. eancheche il go.dimento di essi spetta ai ·co.munistL 
Sembra anche che tali forme di co.llettivo. go.dimento. no.n siano. da parago.
narsi ad usi civici propri su beni co.munali o.d ex co.munali, ossia su pro.
prieta pubbliea patrimo.niale disPo.nibile. In co.nseguenza di un tal garbu
glio. giuridico, il Co.mJ:tlissu,riato. perla liquidazio.ne degli usi civici ha il suo. 
da1Iare prima di Po.ter fo.ndatamente negare 0. legittimare i diritti di pro.
pl'iet;\ ,e di go.dimento. vantati dagli attuali utentL Fra i beni bo.Schivi 
comunali, situati ad altitudini co.mprese fra i 400-1500 metri, stanno. al primo. 
Po.sto. gli alti fusti di abete, o.ntano, faggio 0. ro.vere (Ha. 13.563); seguo.no. 
a mo.Ha, distanza i cedui co.mpo.sti di fagglo., o.ntano. e carpino. (Ha. 947)e 
quindi i cedui semplici di faggio. e carpino. (Ha. 356). Fra i beni paseolivi 
pure co.munali, so.no. molti quelli di natura cattiva (o.ltre 4000 Ha.) situati 
quasi per. intero nel co.mune di So.nzia: Po.chi quelli buo.ni (circa 500 Ha.) 
e . no.tevo.l,mente estesi quelli di natura medio.cre situati nei co.muni di l'lezzo. 
e S. Lucia di To.lmino. 

Rimango.no. i beni fondiari di pro.prieta. privata a o.ceupal'e o.ltl'e i 7/10 
dell'intera superficiEl pro.duttiva._: so.no. in prevalenza Co.stituiti da terre la
vo.rabiIi (43 %) e Po.i da paseo.li (33,4 %) e da bo.schi (23,6 %): siccM in 
essi, i sistemi estensivi di sfruttamento. superano., in· superficie, quelli pro.
pl'iamente- agrari. 
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II frazionamento della 8uperficie produttiva e improduttiva risulta come 
al seguente prospetto, compilato in seguito ad accurata analisi delle tabelle 
delle variazioni catastali a tutto il 30 giugno 1930: 

DiUe Particelle 

HAIIDAHEIITI 

lIumeri ... oluti I SupecOcie I Sup.rOde I Partie.lle media . _ medi_ possedute 
di ogni Dill. Numerl assoluf.i di ogni particella da ogni Ditta 

Ra. . Ha. Ra. -----
Pi ...... 2.429 15,~ 25.292 1.~ 10,* 

T olmino ~ 8.753 6,1770 83.865 O,~7 9,6 

Cil'COlCriLooe (1) 11: 182 8,1028 109.157 0,8300 9.8 

(1) Manca II comuDf' di Circbina abe I! compreso Del Maodamento di Idria. 

Notiamo cioe un frazionamento meno patologico in confronto a quello 
.lelle tre circoscrizioni della provincia di Fiume. 

Comunque ·130 8uperficie media posseduta da. ogni Ditta non va. oltre i 
Bmiti del piccolo posse8so. E' opportuno tuttavia. tener presente che Ie medie 
suesposte risultano alterate in eccesso dall'ampia. supel'ficie improduttim. 
Inoltre non ci danno l'effettiva supel'ficie media int~stata ad ogni particella 
e foglio di possesso privato: in quanta a determinarle vi conCOl'l"ono in primo 
iuogo Ie estese propl'ieta comunali e consortili, in secondo luogo quelle de
ruaniali. Se teniamo poi conto che oltre 59 % della S. A. F. e occupato 
da boschi e pascoli che investono non molte partlcelle, siamo spiilti a pen
I!Ilre che la media superficielavol'abile di ogni Ditta e di ogni particella 
debba ridursi l'ispettivamente a qualche migliaia e centinaia di mq. (1). 

A questa spinta fl'ammentazione si cougiunge un grado notevole di di
.sperdimento, in modo speciale per 130 S. L. Sicche, in complesso, il quadro 
della ·distribuzione fondiaria non e certo soddisfacente dal punto di vista 
economico: a. determinarlo concorrono sopratutto Ie condizioni ambientali. 

Vige nella zona quel tipo di maggiol'ascato per il quale il genitore cede 
130 proprieta al primogenito, verso un vitalizio in denaro 0 in natura e liquid a 
gli altl'i figli mediante un importo, onde tacitare i diritti 101'0 spettanti mor
tis-causa. Ma tale usanza se pur praticata da secoli, non ha valso ad evi
tare l'accennata frammentazione e dispersione fondiaria, che resta, tipica 
anche per la forma stessa dei singoli appezzamenti: i quali si presentano in 
fOl'ma di lunghe e strette strisce di terra, quali si riscontrano nei beni silvo
I)astorali del cil'condal'io di Tolmino e altl'ove. 

(1) Dal sommario censimento austriaco del 1902 risu1tb per ogni azil'nda un'am
Illl'Zza media di S. L. pari aHa. 4. 
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Le cifre seguenti .ci mostra:Q.o come il frazionamento in parola, sia in 
Jieve aumento: 

, 

Numero complessivQ 

MANDAMENTI delle particelle '1 delle Dilte. . 

ne11929 \ no11930 I (+;0<1:_> nel 1929\ nel 1930 \ (+;0 d;_> 
, 

Piezzo 25.273 25.292 . + 0,0 2.408 2.429 + 0,87 

Tolmino I • 83.705 83.865 + 0,20 8.675 8.753 + 0,89 
--- ---, 

CircO!'Crizio.oe lOS. 978 109.157 + 0,16 11.083 11.182 + 0,89 

Nell'anno. 1929-~0 furono inoltre eseguite 529 volture catastali nel Man
damento di Plezzo e 2726 nel Mandamento di Tolmino; sicche, in rapporto 
al numero delle Ditte nel 1929, avremmo avuto un grado di mobilita della 
proprieta fondiaria pari: al 22 % per il Mandamento di Plezzo, -al 31,4 % 
per quello di Tolmino e al 29,3 % per l'intera circoscrizione. 

Da illdagini fatte, risulterebbe infine la seguente approssimativa ripar
tizione della S. L. fra i privati: 

Citre as.,oiute % in Ha. 

Proprieta minori di Ha. 2. (1) 5.389 20 

" 
da Ha. 2a 10. 18.856 70 

.. " " 
10 a 50. 2.693 10 

" .. .. 50 a "100. t t 

Totale. 26.938 100 

Sono cioe Ie piccole propl'ietada 2 a 10 ettari, costituite tIa pll.rticelle 
pin 0 meno disperse,' che abbracciano oltre 2/3 della S. L. Trattasi di pic
cole proprieta che J!.on sempre consentono un impiego permanente di tutta 
In forza lavorativa delle rispettive famiglie, poiche, per ragioni di clima e per 
nItre inerenti alIa natura e giacitura del terreno, nQn e possibile che pos
sano sempre investirsi con culture economicamente attive, tali cioe da ri
chiedere largo e co~tinuativo impiego di ma,no d'opera pel' unita. di super
ficie: difatti su 1'83,4 % della S. L. della circoscrizione cresce il prato per
manente. Conseguentemente il piccolo pl:oprietal'io coltivatore non auto
nomo' e spinto ad esplicare altre attivita extra agl'arie, fino ad assumere an
che III figura di artefice, di oste, di commestibilita e perfino di dipendeuteQi. 
Enti pubhlici (messo comunale, fattorino postale, ecc.). 

Le piccolissime proprieta al disotto di Ha. 2, talune delle quali a ('arat
tere particellare, occuperebbero circa 1/5 della S. L. j e data la scal'sa quan-

(1) Molte da 0,5 aHa. 1. 
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tita di lavol'o che esse possono assol'bil'e, si rendono nOl'malmente non au· 
tonome. 

l'iu uutonome si rivelerebbero invece alcune proprieta coltivatriCi di 
10 -:- 50 Ha. appal·tenenti normalmente ai maggioraschi pl'oprietari di beni 
indivisi. In ogni casu 10. superficie lavorabile non sembra, di norma, suffi
cente a garantire l'autonomia economica delle proprieta anche maggiori: 
tal~hj) i complessi silvo-pastorali (privati, vicinali, frazionali, comunali e 
consol'tili) costituiscono un necessario cOlllplemento - cosl per Ie pin pic
cole come per Ie pill grandi proprieta. 

Di tali beni silvo-pastorali i contadini usufruiscono per l'alpeggio del 
bestiame: alpeggio che normalmente ha carattere associativo con o.ssun
zione di personale salariato. Esistono tuttavia alpeggi con carattere privato 
in queUe 10calit:1 che sono andate soggette alIa divisione dei beni silvo-po.
storali. I beni soggetti all'alpeggio sono provvistL di 'costruzionialpicole 
(baite) appartenenti a privati 0 all'intera collettivita che sfrl1tta i pascoli. 
Esistono pure costruzioni a1picole private su beni comunali, frazionali e 
consortlli, poicM chi gode di essi vi costruisce anche 10. propria baita. 

2. - Rapp'orti fra pro prieta e impresa (in % della S. L.). 

Siamo in una zona dove 10. proprieta imprenditrice si estende su .fJUasi il 
100 % della S. L., poicM soltanto 10. proprieta degli Enti ecclesiastici e 
('eduta in affitto a proprietari contadini capitalisti· 0 a proprietari contadini. 

Trattasi di piccole proprieta coltivatrio-i 0 di picco1e proprietd capita
listico-coltivatrici di contadini singoli. 

Fra Ie prime, che costituiltlcono 10. gran maggioro.nza, se ne hanno a1-
cune norma1mente capaci di assorbire tutto il lavoro delle rispettive fami
glie: sono cioe autonome j altre che tale capacit:1 non ofi'rono, sicche si ren
dono non autonome. Le seconde (capitalistico-lavoratriCi) assorbono nol'
lJIalmente in modo continuativo tutte Ie forze lavorative delle rispettive fa
miglie, Ie quali, in certe epoche dell'anno, non sono sufficenti a fornire tutto 
il lavoro necessario all'impresa: per cui .si richiede l'assunzione di 'mano 
d'opera avventizia, cio che avviene, in special Plodo, nel momento . della fie· 
na.giorie. Certe forme capitalistico-coltivatrici, mentre richiedono in deter
lninate epoche dell'anno supplementi di lavoro avventizio, in altre sono in 
grado di fornirne e ne forniscono; per cui siamo di fronte ad una duplice 
figura economica del piccolo proprietario coltivatore che .da un lato e anche 
,'apitalista (ossia datore di lavoro) dall'altro e prestatore a'opera salariata 
(oRsia lavoratore). Normalmente tanto· ~ piccoli proprieto.ri coltivatori au
tonomi, come ,i proprietari capitalisti coltivatori, aono anche membri di 
imprese collettive IIU terra propria (beni conaorziali) 0 su terra altrui (beni 
comunali) 0 au terra propria e altrui. TalcM all'impresa agraria 0 agrario· 
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pllstorale-forestale individuale su terra propria, si incorpora quella collet
tiva a carattere silvo-pastorale, in modo da rendere impossibile il distacco 
dell'una dall'altra senza compromettere tutto l'ingranaggio rurale. 

3. - Rapporti ~ra impresa e mano d'opera (in % della S. L.). 

Bi stabiliscono' nella proprieta appoderata ira i pochi proprietari con
tadini-capitalisti e gli avventizi da essi assunti in _determinate epoche del
l'anno. Bono, di regola, gli stessi piccoli proprietari non autonomi che for
llisconb la mano d'opera mancante ai contadini capitalisti: sicche non si 
puo parlare di veri e proprf avventizi, se per tali inten<;liamo quelli che pre
stano la loro opera saltuariamente in aziende diverse per ricavare il neces
sario alla vita. 

Trattasi comunque di rapporti di puro salario. 
Vige pure - sebbene in scarsa misura - 10 scambio d'opera fra piccoli 

proprietari: dimodoche, tutto coopera ad eliminare la mano d'opera vera
mente avventizia. 

In conclusione il lavoro manuale necessario aIle piccole imprese puo 
ritenersi fornito su quasi il 100 % delllt ·B. L. da proprietari e famigliari; 
i quali, solo eccezionalmente hanno l'abitazione suI fondo che risulta for
mato spesso da pin' particelle fra loro distanti e provvisto di capanne in 
legno 0 in muratura adatte pin 0 meno ad accogliere i lavoratori nelle ore di 
riposo. 

4. - Tipi economici di impresa ~erriera. 

Da quanto precede risulterebbero presenti nella circoscrizione i seguenti 
lipi di impresa: 

a) piccole imprese lavoratrici (di contadini che non si servono di altri 
lavoratori salariati).: sono indivlduali stabili, integrali su terra propria 
(piccolo proprietario coltivatore) o. su terra propria e altrui (proprietario
aflittuario coltivatore). Fra esse, Ie a.utonome si svolgono su circa il 50 % 
della S. L. ed hanno una estensione media superiore a 4 lia. coltivati, cui si 
aggiungono fondi pascolivi e boschivi di estensione variabile; Ie non auto
nome si sviluppano su circa il 40 % della B. L., hanno una superficie col
tivata che frequentemente non arriva ai 2 Ba. cui si aggiungono' proprieta. 
silvo-pastorali; 

b) piccole imprese capitalistico-lavoratrici (di contadini che si ser
vono saltuariamente di alt~i lavoratori salariati): sono individuali stabili, 
integrali su terra propria; abbracciano circa il 10 % della B. L. e ciascuna 
si svolge sopra oltre 10 Ba. coltivati, cui si aggiungono beni privati boschivi 
e pas,colivi. Fra esse ve ne hanno alcune che non sono permanentemente 
a1ttonome. 
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Tanto Ie imprese come in a) che queUe come in b) hanno lJestiame da 
reddito (bovino, ovino, suino e caprino) e subordinatamente da Iavoro; 
posseggono attrezzi rurali non sempre sutlicenti aUe esigenze del fondo; 

c) grandi imprese lavoratrici (rarissimamente capitalistico-Iavoratrici) 
collettive (di gruppi di contadini): sono integrali su terra propria (beni con-
8orziali) e interessano circa il ! % della superficie· produttiva della circo
scrizione, 0 8U beni vicinali, frazionali, 0 comunali e interessano cir~a il 
24 % della 8uperficie produttiva_ 

Tutte hanno carattere silvo-pastorale, sicche consentono un certo svi
luppo alle imprese armentizie fuse con Ie imprese propriamente agrarie dei 
due tlpi precedenti. 

5. - Imprese staccate dal suolo, ma strettamente connesse con I'agri~oltura. 

Si riferiscono alia trasformazione del latte prod otto dalle imprese dei 
tipi precedenti, in formaggi a pasta dolce tipo. plezzano che vengono otte
nuti nella 70 latterie sociali esistenti nella circoscrizione. Pin che imprese 
stuccate dal suolo, sono pero da consideral'si degli addentellati delle sin
gole imprese propriamente agrarie 0 agrario-fol'estali; in quanta sono gli
stessi agl'icoltol'i associati che di fatto Ie gestiscono e -Ie provvedono di ma' 
teria prima onde ottenere la. migliore valorizzazione dei prodotti diretti dei 
101'0 armenti. 

Una tale constatazione non e priva di interesse, quando sia messa in 
l'apporto al regime del credito agrario di esercizio. 

6. - Classificazione dei rurali. 

Coordinando quanto e stato esposto nei paragrafi precedenti, risulte
. l'ebbel'o presenti nella circoscrizione la seguenti categorie professionali 

agricole: 

I. - Imprenditori capitalisti contadini (lavorano manuahnente la terra ser
vendosi saltuariamente anche di altri lavoratori salariati). 

A) proprietari del fondo: 
1) con impresa individuale su terra lavorabilee non -lavoralJile; co

stituiscono la minoranza della massa rurale montanara; 
2) con impresa collettiva su· terra non lavorabile: risultano normal

mente fusi con i precedenti, talcM si puo parlare di proprietari imprendi-. 
tori-capitalisti-contadini con impresa individuale e collettiva al tempo stesso. 

B) proprietari affittuari del fondo: 
1) con impresa integrale, stabile individuale su terra lavorabile e nOD 

lavorabile; 



- lii-

2) con impresa integrale stabile collettiva su terra non lavorabile: 
SOIlO fusi COil 9uelli di 1), per cui possiamo parlare di proprietari affittnuri
imprenditol'i-capitalisti contadini con impresa individualee collettiva ad 
un, tempo. 

C) non proprietari riel f01fdo con impl'esa integrale, stabile collettiva 
su terra non lavorabile (su beni comunali, vicinali, fl'azionali): sono fusi 
COIl alcuni di quelli come in A) e come in in B). 

II. - Impt;enditori oontadini (lavorano manualmente la terra senza servirsi 
d! ~ltri lavoratori saiariati): 

A) prop1"ietaridel fondq: 

1) con !mpresa individuale su terra lavorabile e non lavorabile: di 
essi alcuni sono autonomi ed altri non- autonomi; 

2) con impresa collettivasu terra non lavorabile: sono essi fusi con 
alcuni del "gruppo precedente, sicche si hanno pure proprietari imprenditori 
contadini con impresa individuale e collettiva ad un tempo; 

B) proprietari affittuari del fondo: 

1) con impresa integrale, stabile, individuale su terra lavOl:abile e 
l~on lavorabile; 

2) con impresa integrale, stabile, collettiva su terra non lavorabile: 
risultano fusi con alcuni del gruppo precedente; 

C) non proprietari del fondo: 

1) con impresa integrale stabile collettiva (su beni comunali, vicinali, 
frazionali): risultano fusi con alcuni di quelli come in A) 0 come in B). 

III. - Oontadini non imprenditori, salariati avventizi puri (con salario in 
denaro e derrate). 

Le categorie esposte non hanno nulla di assoluto; vogliono ~oltanto dare 
una pallida idea delle molteplici figure economiche che possono riunirsi, in 
forma temporanea 0 permanente, in uno stesso imprenditore terriero: che 
puo essere ad un tempo imprenditore, lavoratore e datore di lavoro, su terra 
propria 0 su terra propria e altrui, autonomo e isolato e membro di una 
collettivita imprenditrice BU terra propria (domini consortili) 0 su terra ai
trui (demani 0 patrimoni" comunali), salariato avventizio 0 prestatore d'opera 
lion salariata (scambio d'opera) nell'agricoltura, selvicoltura, pastorizia e 
industrie derivate. 
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V. - CIRCOSCRIZIONE PREALPJNA 

COMl'lU: Cal di Canale, Canale d'I8onzo, Chiapovano, Gargano, [dna, Mane 
tenero d'Idna, Salona d'18onzo, Tarnova della Selva, Zolla. 

CAl'ITOLO I. 

GENERALITA. 

1. - CaraHeri fisici. 

Corrisponde esattamente. alIa zona agraria omonima. Misura una super
ficie territoriale di Ha 71.924, dei quali Ha. 69.954 sono produttivi. Si 
estende !luI medio lIsonzo e sull'altopiano di Ternova ed ~in parte simile 
aHa precedente per conformazione orografica, menD simile per struttura geo
logica. Mantiene ~aratteri prettamente alpestri, ma offre tuttavia forme piil 
dolci e piil accessibili aHa cultura, in conseguenza della piu facile erodibi· 
lita delle formazioni calcareo-selcifereche in prevalenza la compongon!). No
tansi In essa caratteri carsici alquanto ap.pariscenti, in modo speciale negli 
altipiani della Bainsizza e di Tarnova: quali Ill. presenza di doline e la scar
sezza d'acqua lisorgiva. Differisce comunque dalla tipica zona ca,rsica: per 
Ie sue maggiori altitudini e per Ill. sua maggiore piovositl\, per Ill. presenza 
di corsi d'acqua superficiali e per una maggiore feracita. dei terl'eni pasco~ 
livi e seminativi, Donche per Ill. maggiore superficie che vi occupano i boschij 
offre, insomma, a differenza del tipico Carso, piu facili condizioni di vita 
agli uomini e agli animali. 

2. - Dati demografici e notizie etnografiche. 

Dai censimenti 1921 e 1931 risultano i seguenti dati: 

Cellliimenio 1921 Censimento 1931 

POPOLAZIO~E Numeri 

I 
Per Kmq.- Numeri 

I 
Per Kmq. 

assoluti 

I 
assoluti 

I e Dumer! di S. T. di S. P. e Dumeri di S. T. di S. P. 
indici indlei 

Popoluiooe p .... nle (dl fallo) • 32.465 ~,O 46,0 32.253 44,8 46 
(100, (99,3) . ... Idenle (legale) 33.5'7 46,6 46.0 33.0S1 46,0 '7 
(100) (936) 

Notiamo una densitl\ demografica pl,!r Kmq. di S.A.F. lievemente supe
riore a q'uella della precedente circoscrizione. 
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rUl'tuttavia e qui meno evidente quella sproporzione fra possibilita pro
duttive del suolo ed. entita della popolazione, la quale e meno spinta ad emi
grare. Inoltr~ proporzionalmente maggiore, rispe~to alla circoscrizione aI
pina, e in questa la superficie a seminativo, per cui la quantita di lavoro 
che possono fornire Ie famiglie rurali puo essere meglio assorbita dalle esi
genze delle culture agrariEi: quantita di lavoro che, in rapporto alla S. L., 
appare ben' pill scarsa di quella che possono offrire i rurali alpini. 

Si veri fica tuttavia anche in q!Iesta zona, nel periodo estivo, 10 sposta
mento di contadini verso i comuni della pianura peraccudirvLai lavori di 
mietiiura e di falciatura. 

Relativamente alla di"tribuzione della popolazione presente fra centri 
e case sparse, si possono ricavare Ie seguenti dfre dal ~ensimento 1921: 

Popolazione presente nei oeotri • 

.. .. in oase sparse' • 

Totllole 

Numeri .. soluti % 

21.092 
11.373 

32.465 

65 
35 

100 

Risulta cioe una pill accentuata dispersione dell'abitato in confronto 
con quella della precedente zona. Difatti sono fl'equenti in questa circoscri
zione anche quelle caratteristiche costruzioni in muratura igieniche eben 
ubicate, abitate dalle famiglie del mag~oraschi pl'oprietari di beni indivisi. 
In rapporto al minor spopolamento della campagna, sta anche il maggior 
l'endimento del lavoro rurale. 

Dal confronto dei due censimenti si rende manifesta la tendenza della 
popolazione a rimanel'e pressoche stazionaria; -e da J;lotare tuttavia, in con
trasto con quanta e avvenuto nella zona alpina, la lievissima diminuzione 
(0,007) della popolazione pl'esente e quella a~trettanto lieve (0,014) di quella 
residente. 

Etnograficamente, gli abitanti presenti l'isuitanol'ipal'titi fra sloveni, 
che costituiscono la gran maggioranza, ed italiani, che in limitatissimo nu
mero sono spal'pagliati in tutta la zona, rna particolal'mente nelle vicinanze 
di Idl'ia, dove attendono ai lavol'i minerari. 

11 censimento 1921 l'ilevo inoltr~ pl'esenti 316 (0,97%) abo stl'anieri e 
32.149 (99,03 %) cittadiniitaliani. 

3. - CaraHere economico del territorio. 

L'economia del territorio si basa prevalentemente sulle imprese agrario
fOl'estali-pastol'ali che si 8volgono su una superficie produttiva ripartita 
come al seguente specchio fra Ie singole qualita di cultura: (Vedi pl'ospetto 
a pag. seguente). 

Nonostante che la circoscrizione offra, in confronto alIa precedente, una 
maggior percentuale di terl'eni arativi, pure Ie culture estensive vi sono rap-



- 67-

presentate con percentuali anche maggiori. E' cio conseguenza della minore 
el!tensione della superficie improduttiva che, in rapporto a quella della zona 
aJpina, equivale alla nona pa~te in cifre assolute, e a poco piu della settima 
parte in percentuale. 

% 
SuperRcie QUA.LIT:I. DI COLTURA E DI I!'ICOLTURA 

deUa s. T. \ deu~ S.A..F.\ deUa S.L. 
Ha. 

Semlnallyl oempllcl • arborall' 4.806 6,68 6,57 20,36 

Prall permanenti . 18.786 26,12 26,85 79,60 

Collu •• lpeclallzzale dl plante legnos. . - 10 0,01 0,01 0,04 

SuperOci., layorabile 23.602 32,81 33,73 100 -

Prali-paocoli perman.nlt - - - -
Paocoil perman.nll . 12.614 17,68 18,03 -
Boocbl 31.782 '44,18 45.44 -
Ineollo produUlvo 1.956 2,72 2,80 -

SuperOele ag.arla-forestal. 69.954 97,39 ~OO - -
Sup.rOcle Improdutliva 1.970 2,61 - -

SuperBcle territorial. 71.924 100 - - -

La supel'ficie lavol'abile e ripartita quasi esclusivamente fra i prati per· 
manenti e i seminativi, nelle proporzioni ill 4/5 per i primi e 1/5 per i se· 
condi. Fra i prati permanenti prevalgono i semplici sugli arborati, questi 
smndo a queUi come 1: 1,48; cosl dicasi per i seminativi dei quali i semplici 
titanno agli arborati come 6,26: 1. 

Vella B.A.Ii'., il 90,32 % spetta ai prati e pascoli permanenti e ai bo· 
I!chi; dimodoche il carattel'e economico pl'evalentemente silvo'pastorale della 
zona e . pill che evidente. Fra i boschi prevalgono alti fusti di faggio, pino, 
ontano, quercia e abete, sui cedui semplici e composti; fra. i pascoli perma· 
nenti, i semplici stanno agli arborati come 1 :0,95. 

Nei seminativi Ie patate costituiscono la cultura principale (38 /x,) e 
tlitnllO pl'oduzioni medie pel' Ha. di q.li 100-120; seguono i cereali tipo fru· 
mento (34 %) uai quali si ricavano produzioni medie per Ha. inferiori a 
Q.li 10, il mais maggengo e il grano saraceno (15 %), gli ortaggi di grande 
cultura (cavolo cappuccio' e rapa prevalentemente) (9 %) e per ultimi i prati 
artificiuli in rotazione (6 %). , 

. Alla produzione provinciale del vino, la. circoscrizione non concorre con 
quantitativi degni di nota: 10 stesso dicasi per la produzione gelsicola. Con· 
corre invece alla produzione globale delle mele e pere con circa il 20 0/0, 
mentre non concorre affatto nella produzione delle frutta polpose. 
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Al contrario di quel che avviene nella zona aipina, nellb. quale l'indn
stria zootecnica - sirettamente legata allo stato pin 0 menu fiorente delle 
malghe - e in gran parte fondita sulle specl ovina e caprina adatte en
trambe a sfruitare i ripidi pascoli montani, in questa prende un'assoluta 
prevalenza l'allevamento bovino -;- come ci mostra il prospetto che segue -
grazie aIle forme pin dolci del 'suolo pascolivo che silascia sfl'uttal'e dalla 
meta di maggio a. tutto settembre. . 

Notevole anche in questa zona Ia diminuzione dell'effettivo di bestil11I1e 
mantenuto: .. ,diminuzione dovuta a varie cause, prima fra tutte 10 statu <Ii 
disagio Clegli agricoltori. . 

Fra'le industrie trasformatrici dei prodotti diretti 0 indiretti del suolo, 
quella casearia e l'unica che rivesta una certa importanza economica, in 
quanta permette di valorizzare un prod otto povero quale e il latte, che 

1927 1930 

SPECIE Numet'i % 
Per Ra. 

Numeri % 
per Ra. 

assoluti abitanti I di S. L. 
- a~oluti di (+) I di S. L. (capi) presenti di S. P. (capi) odi (-) di S. P. 

Bovini 15.158 43,31 .0,21 0,64 11.731 - 22,60 0,16 0,49 

c aval1i 887 2,53 0,01 0.03 736 - 17,02 0,01 0'03 

Muli • bardotli 181 0,51 t t 117 -35,35 I t 

Asini. 73 0,20 t t 64 -12.32 t t 

Suini 4..805 13,73 0,06 0,20 4.496 - 6.43 0,06 0,19 

Pecore 1.234 3,52 0,01 0,05 1.255 + 1,70 0,01 0,05 

Capre 246 0,70 I 0,01 lI21 - 10,16 . t t 

sarebbe altrimenti difficilme~te trasportabile perle searse e non facili vie 
di transito. Si ricavano da esso, oltre ai formaggi, ingenti quantitil.·di burro 
finissimo da tavola ricercato sui mercati di Trieste, Udine e Gorizia e otte
nuto in una cinquantina di latterie sociali. 

Diffuse un po' dappertutto sono.le segherie per legnami, mentre pochis
simo sviluppo vi hanno Ie industrie di vera e propria Iavorazione ·del legno. 

Non esistono imprese armentizie autonome, poiche. sono gli stessi pro
prietari affittuari che ~fruttano col 101'0 bestiame i pasc<,>li di proprietil. pri
vata e quelli comunali. 

Opportun~ anche per questa zona ad economia terrlera prevalente, ci 
sembra un cenno sulla sua aftivitil. industriale e commerciale: in quanto Is 
maggiore 0 minore possibilitil. di assorbimento di manu d'opera da parte del 
campo industriale e commerciale, manifesta sicuramente una decisiva 
influenza nei rapporti fra l'uomo e la terra, fra questa e Ie industrie. 



-69-

II prospetto che segue ci mostra come siano ripartiti fra Ie diverse indu
IJtrie gli esercizi presenti. nella cireoscrizione, quali siano Ie.> 101'0 possibilWl 
di assOI'bimento per la mano d'opera prevalentemente manua1e (1). 

Attiviti. induatriale della elrcoscrizione prealpina. 

(CIUIS(HKIlTO 1927) 

CLASSI 

Industrie conoeue con l'agricoltura 

Peoca 

Mioiere ill cave. 
'ndustrie del legno e amoi 

Induslrie alhneotarl e amni 

Induatrle, pelll, cuoi. ecce 

[oduslrla della carta . 
I ndllotrie poligraOche • 

oduatrie Ilderurglche e metallurgicbe 

Industrie mea:&nlcb. 

La l'oraziooe mioerali, esclusi t metalll 

ndustrie delle costruziooi 

oduotrl. 1 ... 111. 
odu&trle vestlario, abblgliamento, afred.amento 

nlzi 19ienlci e sanilart. ecc. • 
odustrie chimiche 

Se 

I 

Pr 
T 

oyvlsta e distlibw:. tora.. motrice, aequa, luoo 

rasporti e comunicadonl 

Tolali 

l!;sercizi 

I Numeri % 
assoluti 

17 , 16 

- -
2 0,49 

60 U,70 
86 21,08 

7 1,71 

- -
1 O.M 

- -
53 12,99 

8 1.96 
13 3,19 

- -
105 25,75 

10 2,46 

- -
1 0,24 

'5 11,02 
------

403 100 -

Addelli 

I I 
Numeri % 
assoluti 

89 3,86 

- -
1.013 43,79 

118 5,10 
123 532· 

11 0.47 

- -
2 0.08 

- -
88 3,81 

496 21,M 

35 1,52 

- -
181 7,82 

23 0.99 

- -
5 022 

129 5,53 
------

2.313 100 -

t " 
medio 

% addetti 
• 0 per 

abltant! eserci'£io 
present. 

2,54 5,23 
- -

28.95 506,50 
3,37 2-

8,51 1,43 
0,29 1,57 
- -

0.06 2-
- -

2,52 1,66 
14,17 62 -
1- 2,70 
.- -

5,18 1,72 
0,65 2,30 

- -
0,15 5-
3,70 2,87 

------
66,09 5.67 

Hileviamo innanzi tutto che Ie industrie connesse coll'agricoltura vi 
sono pill sviluppate in confronto alIa. zona alpina: consentono tuttaviaun 
basso impiego di mano d'opera e rimangono perfino al disotto .delle industl'ie 
di abbigliamento e arredamento; Ie quali, ripartite in un gran numero di 
esercizi, interessano il 7.82 % del totale addetti. Al contrario Ie miniel'e 
e cave e la lavorazione dei mineraU, offrono la possibilita di concentrare 
in uno scal'SO numero di esercizi il 65,23 % del totale addetti aUe hidustrie. 

Per l'industria mineraria, acquista particolal'e importanzlJ. la miniera 
erariale di mercurio di Idria, gestita direttamente dallo Stato;e la seconda 
in Europa dopo quella di Almandes in Spagna: da. una produzione annutL 
di circa 5000 q.li di mercn.ri() metallico; occupa· annualmente un migliaio 
di pel'soiie che assorbono, fra stipendi e salari, un reddito globale di circa 
8.000.000 di lire ('urta lseeondo I'ilevumenti del triennio 1926·28). 

(1) Cfr. Cons. Prov. dell'Economia - Op. cit., pag. 56 e seg. 
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In ordine di importanza, all'industria mineraria' segue quella dei ce
menti e laterizi istallata a Salone d'Isonzo; fornisce lavoro a circa 530 per
sone (1928) dalla cni attivita escono i eementi Portland, nonche Ie ardesie e i 
marmi artificiali che nell'anno 1928 figurarono nel commercio di esport.,
zione con 43_000 m2 • Lapotenzialita produttiva di tale industria si fa ascen
dere ad un milione di q'.li di cemento, a 100.000 m2 di ardesia artificiale e a 
100.000 mq. di marmi_ artificiali. Oggi la produzione effettiva del cementa 
l'isente della cl'isi dell'industria edilizia della -provincia, dovuta al fatto che 
sono preisoche ultimati i lavol'i··di costruzione ex novo e di restauro delle' 
opere distrutte 0 danneggiate dalla guerra. Difatti dai 770.000 Q.li _dice
mento del 1925, si discese a' soli 364.000 Q.li nel 1928. I' prezzi medi di ven
dita subirono, in conseguenza della scarsa richiesta, una forte diminuzione: 
da L. 17,50 nel 1926 a L. 10 nel 1928. 

Anche la produzione delle ardesie e dei. marmi artificiali - che in pas
sato trov~vano facile sbocco nelle Indie Inglesi, in qualche centro marit
timo americana e africano e nei vicini mercati del bacfno orientale del 
Mediterraneo - e oggi in diminuzione per effetto e del mutato valore di 
acquisto della lira e della forte concorrenza mossa dalle ardesie jugoslave 
e belghe. 

L'industria del legno 'che fornisce lavoro soltanto al 5,10 % del totale 
addetti, riveste carattere prevalentemente artigiano; per cui ci spieghiamo
]a grandissima varieta ilei pro,dotti da essa ottenuti. Di quel 5,10 % fanno 
part~gli stessi agricoltori che in tale industria trovano modo di impiegare 
la mano d'opera esuberante all'impresa agraria, non~he il mezzo di arroton
dare gli scarsi redditi di questa. 

Tali industriej congiunte aIle segherie, attualmente in forte decadenza 
per effetto della facilitata concorrenza di quelle jugoslave e austriache, 
potranno ripl'endere e maggiormente svilupparsi se, in seguito al volgente 
imboschil~ento di alcune plaghe e alla razionalizzazione dei sistemi di sfrut
tamento di molti boschi esistenti, cambieranno anche Ie condizioni di smer
cio dei legnami nazionali. 

Fra Ie industrie'di abbigliamento, arredamento, ecc. Ie quali - per 
.numero di esercizi - figurano Ie piu diffuse nella circoscrizione" mentre 
non occupano che il 7,72 % del totale addetti, 'merita speciale menzione 
quella dei. m~rletti di Idria a carattere casalingo che attualmente attraversa 
pero un pel'io~o di forte depressione. 

b'attivitll. commerciale della circoscrizione e fondata sopratutto sulla 
produzione del legname, suI -bestiame e prodotti derivati. II commercio al 

'minuto, basato sulla i.'ivendita dei generi alimentari, risente dell'andamento 
piu 0 meno favorevole delle annate agrarie, poiche Ja gran massa dei consu
matori e costituita da piccoli proprietari coltivatori autonomi e non au
tonomi. 



-11-

••• 
Nei riguardi del gl'ado eli attivita. e intensita culturale, valgono Ie COll

siderazioni gia fatte trattando del medesimo nella precedente zona ;e' solo 
da aggiungere- che per 13 maggiore estensione dei seminativi in questa circo
scrizione e per Is pin bassa densita demografica pel' Kmq. di S. L., la capacita 
lavorativa delle singole famiglie rurali pUO essere pin facilmente assorbita 
dalle esigenze di lavoro dei pin 0 meno dispersi appezzamenti di terra lavo
rabile. 

11 grado medio di produttivita del. territorio e lievemente superiore a 
quello della circoscrizione alpina, come mostrano gli estimi catastali 
uggiornati a11930: 

Impollibil. "alastale: 
a) oompleaBivo • 
b) per Ha. di S. A., F •• 

L. 1.530.661 
21 

Val'iazioni d'imponibile unitario pin 0 meno notevoli si veriticano da 
comune a comune. Da un estimo di L. 14 per Ha. nel comune di .Chiapovano, 
nel quale boschi e pascoli permanenti occupano oltre 3/4 dell'intera super
ticie produttiva, IIi sale ad un massimo di L. 36 per Ha. nel comune di Ca
nale d'Isonzo in cui i seminativi occupano il 10,2 % della S. A. F., i prati 
permanenti il 56,2 %, i pascoli soltanto 1'1,7 %, i boschi il 20,1 % e l'incolto 
produttivo 1'11,8 %. 

Fra questQ minima e questo massimo si hanno imponibili unitari diversi 
che risentono della maggiore 0 minore superficie occupata nei singoli comuni 
dalle' culture a minima grado di. attivita e intensita, nonche delle supertici 
pin 0 meno estese eli beni comunali soggetti a godimentocollettivo dei villici. 
Comunque, l'imponibile medioper Ha. della circoscrizione, sta notevolmente 
al disotto della meta di quello medio del Regno. 

CAPITOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA, IMPRESA E MANO O'OPERA. 

1. - Divisione del territorio agli eHeHi della proprieta it del frazionamento. 

Secondo informazioni ricevute e indagini direttamente condotte, l~ su
perticie produttiva risulterebbe ripartita come al prospetto seguente fra Ie 
singole categorie di proprietari. 

A costituire la notevole superticie produttiva di proprieta dello Stato 
concorrono: la ·selva di Tarnova (Ha. 8.165), il bosco di Idria (Ra. 7.020), 
nonche Ie due supertici pascolive situate nel comunedi Tarllova (Ea .. 1M) 
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e nel comune di Idria (Ha. 70). A tale sUllerficie produttiva si aggiuuguU(> 
958 Ha di improduttivi ripartiti fra iJ comuni di Tarnova (Ha. 598) e di Idria 
(Ba. 360). 

Superfic1e produttiva 

CATEGORIE Dl PROPRIETARI ,totale I lavorabile 

I 
pascoliva 

I 
boscata 

Ha. I % Ha. I % Ha. I % Ha. I % 

Steto' . 15.409 22,03 - - 2240 l,M 15.185 47,78 

Comu'n'i caWtall. 3.169 4.;53 4.4. 0,18 1.747 11,99 1.378 4,33 

Altrl enti civ 1\1 • . 607 0,88 2 0,01 139 0,96 4.66 1.46 

Ent! ecclesiastici. 316 0,45 191 0,81 64 0,4.3 61 0,21 

Persona Hsicbe private . 50.453 72,13 23.365 00- 12.396 85,O~ 14..692 46, :l2 
,--- ---------------.-

Totale 69.954 100 - 23.602 100 - 14.570 100 - 3t. 782 100 -

La forma di goverIio delle' due foreste suddette, e l'alto fusto misto di 
faggio e abete bianco e rosso. 

Molto pill limitati in superfiCie rispetto alla precedente circoscrizione, 
sono i beni comunali a costituire i quali concorrono in prevalenza pascoli 
e boschi: di natura montana e mezzomontana (situati fra i 500-700 m. di 
altitudine) i primi; governati ad alto fusto (Ha. 1256) di pino e faggio e a 
ceduo semplice (Ba.122) di faggio, quercia e carpino, i secondi: gli uni e gli 
altri gravati da usi civici. ' 

La limitata superficie lavorabile di propril~ta comunale e ceduta in enfi
teusi ad alcuni villici della localita. 

Pochi beni fondiari di proprieta. collettiva e di Enti di beneficenza anno
vera la circoscrizione; mentre vi figurano proprietari di maggior superficie· 
produttiva, rispetto alla zona alpina, gli Enti ecclesiastici; i cui beni fou
diari, affittati a piccoli proprietari del luogo, sono prevalentemente di na
tura lavorabile. 

~estano anche in questa zona Ie persone fisiche private a dominare lao 
distribuzione della superficie pl'oduttiva, in special modo di quellala,'oruuilp: 
esse si ripartiscono infatti il 72 % della totale S. A.F., il 99 % dl'lla totale· 
S. L., '1'85,08 % della totale superficie pascoliva e il 46,22 % della totale
~uperficie boscata. 

Agli effetti del frazionamento, il prospetto seguente mostra come lSia 
suddivisa la superficie territ(}riale (in base aIle tabelle delle val'iaziolli cata
stali a tutto il 30-6-1930). 

Nonostante che Ie medie suindicate non siano perfettamente riferibili 
alla circoscrizione che stiamo esaminando, rileviamo una media qupel'ficie' 
per' Ditta e per particella notevolmente inferiore a quella cOl'rispondente 
della zona alpina. E cio malgrado Ie enormi estensioni di beni demaniali 
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e quelle notevoli di proprieta comunale, Ie quali innalzano evidentem£'nte 
Ie medie esposte pill ancora diquel che non possa innalzarle ia. superlicie 
Don soggetta ad iroposta fondiaria. Qualora esse fossel'o l'ilevate in l,ase aHa 
sola S. L. di proprieta privata, anziche in base a tutta la S. T., constate
remmo un particellamento e un frazionamento per Ditte di grado pill accen
tuato rispetto alla precedente circoscrizione; quanta alIa dispersione parti
ceUare della S. L;, tutto ci fa ritenere che non sia pill spinta rispetto a quella 
della zona alpina. 

D itte Particelle 

MA.NDAMENTI 

Numerl assoluli I Superficie- I Supel'6c~ I Particelle 
media Numeri assoluti media possedute 

di ogn! Dllta di ogni particella da ogni Ditta 
Ha. Ra. Ha. 

Canal. d' ,"ouzo e Gorbl. 0) 28.119 2,2604 175.~32 0.3621 6,2 

Idrla (2) . 3.837 11.0000 37.029 1.1222 9,8 

• 
Total. (3) • 31.956 3,2893 212.511 O,4M6 6,5 . 

(1) Nel mandamenlo di Gorizia vi &ODO compresi oltre i comuni ammini51rativi di Cbiapovano, Gargaro e Tar
Dova della Selva, anebe eeUe Comuni 'accnli parte della circoscriziuoe collinare. 

(2) Mel mandamento di Idria vi ill compreso iI CamuDe di Circhina racente parle de!la zooa A.lpina. 
(3) Mana it Comune di Zolla 'aeente parte del Mandamento di .Vipacco. 

Insomma anche in questa circoscrizione, meno maltrattata dalle condi
zioni ambientali, il fenomeno della microdistribuzione della S. L. e presellte 
con tutte Ie sue conseguenze ormai note. 

n prospetto seguente vuolmostrare la tendenza ad un ulteriore fruzio
numento e particellamento fondiario: 

Nu mero complessivo 

MANDAMENTI delle partieelle I delle Dille 

nel1929 1 ne11930 I (+~odt_) ncl1929 1 nel1930 I (+~odt_, 

CaDale d' [sODZO e Gorizia .• 175.248 175.482 + 0,13 27.795 28.119 + 1,16 

Idria. 36.903 37.029 + 0,34 3.813 3.837 t- 0,63 

---
Tolale 212.151 212.511 + ~,17 31.603 31.956 + 1.10 

Le volture catastali eseguite durante l'anno 1929·30 furono 3660 nei due 
mandamenti di Canale d'lsonzo e di Gorizia, e 245 nel mandamentf) di Jdria; 
quindi, mettendo tali cifre in rapporto al numero delle Ditte nel 1929, rile
viamo i seguenti gradi di mobilita della proprieta fondiaria: 

13,16 % per i due Mandamenti di Canale e (lorizia, 
6,42 % » il Mandamento di Idria, 

12,35 % » l'intera zona; 
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che sono ridotti a menD della meta di quelli corrispondenti constatati· nella 
circoscrizione alpina. 

In considerazione che Ie cifre esposte relative al numero delle Ditte, 
comprendono il territorio di diversi comuni appartenenti ad altre circoscri· 
zioni, abbiamo creduto opportuno di esaminare gli articoli di ruolo dell'im· 
posta fondiaria relativi aIle proprieta comprese nel solo territorio circoscri· 
zionale, o~de piu avvicinarsi allareale distribuzione della superficie fra classi 
di propriEitari. 

Numero 

I 
Superfieie M'\ND'\MEl'ITI degJi artieoli 
produttiva 

.\idussina (l) 6.735 

Canale d' Iaonzo 14.805 

Gori,ta (2) • 18.481 

Idria (3). 29.933 

Circoscrlzione 69.954 

(1) Limitatamenle al eornune di Zolla. 
(2) Limitatameute ai comuni di Chiapovano, Gargaro, Tarnova della Selva. 
(3) Limlt.tamenle ai comuni di Idria e Monlenero d'ldria. 

di ruolo 

-
978 

2.939 

2.140 

1.788 

7.844 

I Superficie media 
per articoli di ruolo 

Ha. 

6._8865 

5.0391 

8.6360 

16.7410 

8.9180 

Le medie piu elevate per i mandamenti di Idria e di Gorizia sono in
fluenzate rispettivamente daIla foresta 4emaniale di Idria (Ha. 7020) e da 
queIla di Tarnova (Ha. 8165): tutte poi subiscono aumenti pin 0 menD note· 
voli per effetto delle non indifferenti estensioni di· proprieta dei comuni. 
Sicche, in conclusione, anche in questa circoscrizione son dar ritenersi pre· 
dominanti il piccolo e piccolissimo possesso privato di terra agrario·silvo· 
pastorale. 

Secondo -indagini esperite in merito alIa ripartizione della S. L. fra per· 
~()ne tisiche private, l'isultel'ebbero Ie seguenti cifre assolute e percentuali, 
che confermano - malgl'ado sia~o di la·rga approssimazione - lar prevalenza 
assoluta della piccola e piccolissima proprieta: 

CUre assolute % in Ha. 

Proprieta minori dl Ha. 2 (1) 10.621 45 

" 
da Ha. 2 a 10. 11.801 50 

" " ". 10 a 50 1.180 5 

" " .. 50 a 206 t t ---
Totals 23.602 100 

Prevalenza assoluta an cora pin spiccata in confronto alIa zona. alpina, 
in special modo per quanto l'iguarda Ie piccolissime proprieta al disotto di 

(1) Molte da Ha. 0,5 aHa. 1. 
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IIa. 2, Ie quali ben raramente consentono l'impiego permanente delle fami. 
glie lavoratrici che sono percio costrette a trovar .lavoro fuori della propria 
azienda: lavoro che e talvolta di natura rurale 0 pseudo rurale (industl'ie 
forestali e affini), talvolta di natura industriale (industrie minerarie, cemen
tizie, ecc.). Pure nella categoria delle proprieta di Ha. 2 a 10, se ne hanno 
alcune che non bastano a fornire lavoro continuativo alla famiglia lavora
trice: sono normalmente quelle 301 disotto dei 5 Ha. 

Per tutte Ie categorie di proprieta sopradelineate, la superficie produt
tiva non lavorabile (boschi e pascoli) costituisce un necessario complemento, 

. tanto da non poter concepire un'impresa puramente agraria staccata da 
un'impresa pastorale 0 forestale. 

Circa il modo di sfruttamento dei boschi e pascoli, 'vale quanto gia llO' 

_ tammo trattando del medesimo nella precedente zona. 

2. - Rapporti fra proprieta e impresa (in lifo della S. L.). 

Bu quasi il 100 % della S. L. prende sviluppo la proprietd imprenditrice, 
poiche a casi sporadici si riduce la proprieta non imprenditrice che vuoi 
l'iferirsi aIle limitatissime superfici di terra lavorabile appartimenti a Enti 
ecclesiastici ea Comuni, e cedute in affitto 0 in enfiteusi ai contadini pro· 
prietari. 

Di quel 100 %, circa iI 95 % e proprietd coltivatrice e circa il 5 % pro
prieta imprenditrice-capitalistica, con tracce essendo rappresentata la forllla 
intermedia (proprieta capitalistico-coltivatrice). Trattasi di piccole e picco
lisRime proprieta coltivatrici di singoli contadini, fra Ie quali se ne hanno di 
autonome, che assorbono cioe tutta 130 forza lavorativa delle rispetti\"e fami
glie (circa it 45 % della S. L.) e di non autonome (sn circa il 50 % della 
S. L.). 

Delle poche PI'opI'ieta capitalistico-coltivatrici (di contadini singoli cIte 
si servono peril lavoro anche di altri contadini) alcune sono permanente
mente autonome ed altre saltuariamente non autonome. Quindi puo ripe
tersi qui quanto notammo trattando di questa stessa forma intermedia nella 

. precedente circoscrizione; si hanno cioe contadini proprietari che in deter
minate epoche sono datori di lavoro (capitalisti), in altre prestatori d'opera. 

Come nella pre~edente zona, anche in questa si hanno coordinazioni ira 
impl~ese di singoli contadini in terra propria ed imprese collettive di conta
dini prevalentemente sn ben~ altrui (beni comunali gravati di usi civici) di 
natura forestale 0 pascoliva, e minimamente su terra propria (proprieta. 
collettiva). Bono quelle coordinazioni che effettivamente danno un'impronta 
caratteristica all'ordinamento della produzione terriera, iI'quale, p~r effetto 
di esse, acquista una maggiore solidita economica e una maggiore indipell
denza. 
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3. Rapporti fra impresa e mana d'opera (in % della S. L.). 

Sono riferibili a 9.uei pochi casi di imprese capitalistiche e capitalistico
coltivatrici della proprieta' appoderata. Trattasi, per la forma capitalistica, 
di rapporti di colonia parziar{a pura: il coiono (mezzadro) non si serve 
normalmente di altri lavoratori saliJ..riati, poiche nei' momenti di piu intensa 
attivita aziendale - ql1alora venga a rompersi Pequilibrio fra capacita lavo-

. rativa della famiglia mezzadri'le e bisogno del podere in lavoro manuale -
ricorre R scainbio d/opera con altri mezzadri 0 con proprietal'i diretti lavo
ratori: 'e cio nonostante che Ie attuaIi disposizioni in vigore proibiscano nn. 
tal mezzo di approvvigionamento della mano d'opera. 

Si hanno insomma mezzadri rarissimamente capitalisti (datori di lavor() 
salariato) mentre se ne hanno aleuni che in determinate epoche dell'anno si 
trasformano momentaneamente in pl'estatori d'opera (salariati) in altre 
imprese agrarie 0 agrario-forestali-.pastorali 0 addirittura extra agrarie. 
Circa Ie norme contrattuali regolatrici dei rapporti fra mezzadri e'imprendi
tori pl'oprietari, vedasi alcapitolo « Modalita Contrattuali ». 

Nelle imprese capitalistico-coltivatrici i contadini avventizi non parte
cipanocollettivamente all'impresa, alla quale restano, temporaneamente 
Iegati con rapporti di puro salario. Non frequenti pero si rivelano taii casi, 
in quanto anche i contadini-capitalisti quando sia 101'0 consentito 10 seam
bio d'opera con altri contadini (mezzadri, proprietari 0 affittuari) ad eSSQ 
ricorl'ono per colmare Ie momentanee deficenze lavorative delle rispettive 
famiglie: consentito, si badi bene, non da norme sindacali, cheal contrario 
10 proibiscono, ma dalle condizioni di luogo e di tempo relative e aUa dispo
nibilita. di mano d'opera francamente rurale e alla.distribuzionefra Ie varie' 
aziende delle varie faccende campestd. 

Sicche, tutto considerato, il lavoro manuale necessario si puo ritenere 
fornito da, proprietari e famigliari' e da proprietari-affittuari e famigliari so 
circa il 95 % della S. L., da mezzadri e famigliari suI rimanente 5 %, con 
tracce essen do rappresentato il lavoro avventizio salariato. 

4. - Tipi economici di impresa terriera. 

Una attenta coordinazione delle notizie esposte, ci porta a concludere 
che esistono anche qui in grandissima prevalenza Ie piccole impre_se lavora
trici 'e capitalistico-lavoratrici analoghe a quene gia. descritte nella prece
dente cireoscrizione: si avrebbe in piu qualche impresa lavoratrice 0 capita
listico-coltivatrice di proprietari-enfiteuti. Fra quelle lavoratrici, Ie a'uto
nome si svolgono approssimativamente suI 45 % della S. L. e ciascuna !Ii 
esse ha un'ampiezza coltivata di circa 6 ettari, oltre aIle superfici pascolive 
e boschive; Ie non autonome ,sono interessate al restante 50 % di S. L. e 
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.:iascuna si svolge su aree coltivate ehe raramente supel'ano i 2 ettari mentra 
estende Itt propria. gestione su fondi pascolivi e boschivi. 

Anche fra Ie piccole imprese capitalistico-Iavoratrici se ne hanno di 
autonome e di non autonome e tutte hanno per base territoriale superlici 
l/Lvorabili normalmente superiori a 10 ettari, cui si aggiungono aree non lavo
rabili lboschi e pascoli)_ 

A questi due fondamentaU tipi se ne aggiungono altri tre: 
a) piccole 6 grand/, (1) impreS6 capitalistiche (dt proprietari che non 

lavorano nianualmente la terJ'a): sono individuali parziarie su terra pi'O

pria (piccoli proprietari capitalisti) e gestite direttamente 9.a elementi bor
ghesi; si sviluppano su circa il 5 % della S_ L_, Ciascuna su un'ampiezza 
eompresa fra 2 e 15 ettari coltivati cui si aggiungono beni forestali e pasco
livi. Tl'attalSi insomma di impl'ese a conduzione colonira, nelle quali la fami
glia 0 Ie famiglie lavoratrici (coloni-mezzadri) non sempre sono adattate 
.aUe esigenze in lavoro dei rispettivi poderi: sicche si hanno colonie indi
pendenti dal mercato del lavol'o e colonie che da esso possono saltuaria
mente richiedere mana d'opera salariata, ovverosia ad esso fornirne_ lIa 
tale capa'cita di assorbiment,o resta praticamente annullata dal sistema, 
Biudacalmente vietato, della scambio d'opera, del quale gia dicemmo_ 

Uato poi che gli stessi coloni sono da consideral'si al tempo stesso 
lavoratori e imprenditori, aIle imprese precedenti si alSsociauo: 

b) picoole iJmprese lavoratrioi individuali, stabili e parziarie (di co-
10ni autonomi 0 non ,autonomi) la cui base territoriale varia da casu a casu 
e frequentemente coincide con quella stessa 9-elle imprese di cui in a) ; 

0) grandi imprese pubbliohe: sono quelle riguardanti i beni forestali 
delloStato, che in questa zona aSlSumono una importanza economico-sociale 
rilevante. 

Si hanno inline g1-andi' imprese lavoratrici 0, oap'italistico-lavoratrici 
(;ollettive su terra altrui (usi civici) ed eccezionalmente su terra propria 
(domini consortili): si svolgono su oltre il 4 % della S; P _, hanno carattere 
prevalentemente forestale e costituiscono imprese complementari di quelle 
lavoratrici e lavoratrici-capitalistiche individuali: talche Ie une son legate 
aIle altre in un definito ordinamento, economico della produzione tel'riel'a 
della zona. 

3. - Imprese staccate dal suolo,. rna streHamenle connesse con I'agricoltura. 

Come nella zona precedente, Ie uniche che rivestano una certa impor
tanza economica sono Ie imprese di tl'asformazione del latte in pl'odotti vari, 
Ira i quali si hanno ottimi formaggi e ingenti quantita di ottimo burro finis-

, (1) Grandi nel senso Bpiegato da A. SERPIERI nella Sua «Guida a ricerche di P'C01W-' 

mia agraria D_ 
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simo da tavola. Trattasi sempre di imprese non avulse da quelle terriere, 
rna. da queste strettamente dipendenti: sono insomma da considerarsi gli 
anelli estremi di tante catene il cui primo anello e fissato al suolo. 

Imprese al'mentizie autonome non esistono; mentl'e una non traSCUl'a
bile importanza economico-sociale rivestono Ie impl'ese di lavorazione di 
prodotti boschivi: trattasi in prevalenza di segherie per legnami che oggi, 
purtroppo, sono in stato di piu 0 meno grave depressione per ragioni gia. 
note. 

6. - Classificazione dei rurali. 

Da quanto precede risuUerebbero presenti "Ie stesse categorie profes
"donali agricole dell'aUra zona, aIle. quali debbono perc) aggiungersi Ie se
guenti: 

I. Imprenditori contad;ni capitalisti (0 non capitalisti) proprietari
enfiteuti del fondo: costituiscono una minoranza; 

II. Imprenditori contadini capitali.~ti non proprietari d.el fondo: 

1. con impresa parziaria famigliare stabile su terra lavorabile e 
non lavorabile (coloni parziari autonomi e non autonomi): costituiscono 
un'aUra piccola minoranza;. 

III. bnprenditorV contadini non proprietari del fondo: 

1. con impresa parziaria f~migliare come in II) 1); 

IV. l1nprenditori capitalist;, (che non Iavol'ano manualmente la terra); 

1. proprietari del fondo con impresa parziaria individuale (colonia 
r:al'ziaria pura). 

Circa I;esattezza della classificazione esposta, valgono Ie considerazioni 
gia fatte trattando dei ~eti rurali della zona alpin a ; e da aggiungere che gli 
imprenditori capitalisti sono nQrmalmente anche privati pl'ofessionisti 0 

dlpendenti di enti pubblici: sonG insomma non autonomi. 
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VI. - CIRCOSCRIZIONE COLLINARE (Collio e Valle .del Vipacco). 

CoMUNI: Aidussina, Castel-Dobra, Cernizza Goriziana, Dolegna del Collio, 
Gorizia, Montespino, Merna, Ranziano, Rifembergo, Sambasso, S. Croce 
di Aidussina, S. Vito di Vipacco, S. Martino di Quisca, Vipacco. 

CAPITOLO I. 

GENE~ALITA. 
1. - CaraHeri lisiei. 

Corrisponde aHa zona agraria omonima delimitata dall'Istituto Centrale 
di Statistica: ha in menu soltanto il comune di Capriva di Cormons, che -
in rapporto ai fini del presente studio - abbiamo credutooppo1!tuno (Ii 
aggregare alIa circoscrizione unica della pianura. Misura 'una superficie 
territoriale di Ha. 61.618, dei quali Ra. 58.654 sono produttivi. E' tagliata 
dall'Isonzo in due zone: queHa del Collio, situata a destra del fiume, i'l carat
terizzata do. una serie .di coUine, irregolarmente disposte e separate da val
loncelli, Ie quali si innestano alle piu basse alture della zona prealpina degra
danti dal gruppo del Corada; i'l costituita do. rocce eoceniche al'enaceo-mar
nose interrotte nei tratti pin antichi do. calcari arenaeei e marnosi e va a 
formare ad occidente Ie colline di Buttrioe di Cividale, mentl'e si diffonde 
l.I oriente del fiume !sanzo per rivestire diun manto di al'enal'ie 0 di marne 
o di calcal'e tutta la vallata delVipacco la quale costituisce appunto 10. 
secondo. zona della' circoscrizione. 

Ad eccezione del monte Sabotino (m. 609), Ie due zone non offl'ono aiti
tudini notevoli, mentre entrambe hanno terreni che per giacitlira e costitu
zione chiinico-mineralogica, non certo ricca,_ si pl'estano egregiamente alIa 
coltivazione intensiva delle piante arboree do. frutto, vite compl'esa, dalle_ 
qllali si ritraggono eccellenti prodotti. 

A sud la zona del Couio 'lE;ntamente degrada nell'alta pianul'a friulana 
che si innesta alla cil'coscrizione carsica posta a sud della zona del Vipacco. 

Corsi d'acqua a cal'attere torrentizio, intel'secano 10. vallata del Vipacco; 
mentre 10. zona del Collio, chiusa com'i'l fro. il medio Isonzo e il torl'ente 
Iudrio, non offre nessun corso d'acqua secondal'io che allacci i due pl'edetti. 

2. - Dati demograliei e notizie etnografiche. 

La popolazione presente e quella residente aHa data dei censimenti 1921 
e 1931 risultarono come appl'esso: 
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Censimenlo 1921 Cen,imen!o 1931 

POPOLAZIONE - Numeri Per Kmq. NUIDeri 

I 
Per Kmq. 

- 8ssoluli 

I 
assoluti 

I e numeri di S. T. di S. P. e numed di S. T. di S. P. iodic! Indici 

POIJO,azione preserite (di fallo) 91.415 148 156 96.532 157 165 
(100) (105,6) 

Popalazin:le residenlc (legale). 95.306 154 163 99.762 162 .170 
(100) (104,7) 

Notiamo una densita demografica notevolmente phI elevata rispetto a 
quella delle precedenti zone; e peri) da tener conto che ad elevarla conCOl're 
1a popolazione agglomerata del capolu~go di pro~incia; pel' cui isolando dal 
complesso della popolazione della circoscrizione, quella di tutto il comune 
di Gorizia, otteniamo Ie seguenti cifre assolute e relative: 

.. 
Ccnsimenlo 1921 Censimenlo 1931 

POPOLAZIOtliE Numeri 

1 

Per Kmq. Numeri 

I 
Per Kmq. 

assoluti 

I 
assoluLi 

I e Dumeri di S. T. di S. P. e numeri di S. T. di S. P. 
iodici iodiei 

Papolazione p .. " .. nl!> (di falto) 49.155 95 100 I 47.293 92 96 
(100) 

·1 

(96,2) 

Popolazione residente (legale) 50.664 93 103 49.017 95 100 
(100) (96,8) 

Ie quali inquadrano nella. sua vera situazione i rapporti esistenti fra popo
lazione e superficie (territoriale e produttiva). Siamo insomma in una ZOlla 
a pio. forte densita demogratica la quale, nonostante che il suolo oiIra pin 
lurghe risorse e consenta un maggior impiego di lavoro per unita di super
ficie lavorabile, ~ troppo elevata in rapporto alla capacita. di assorbimellto_ 
di lavoro oiIel'ta dalle imprese' agrario-forestali-pastol'ali e industl'iali. Per 
cui alcuni dei contadini - che in % della popolazione presente superano la 
~()mma di tutte Ie percentuali relative aIle' altre categorie professionali 
- furono costl'etti ad emigl'are verso paesi europei 0 transoceanici. Dalla 
intensificazione e razionalizzazione delle coltivazioni arboree da frutto e 
ortive, nonche dal rimboschimento e dal miglioramento dei pascoli comu
nali, e da attendersi una economia pio. autonoma delle imprese terriere e 
quindi l'annullamento delle cause dell'emigrazione: la quale e ora notevol
mente diminuita se non del tutto scompat'sa (1). 

(1) In questi' ultlmi annl e stata notata suI Collio l'immigrazione di aleune famiglie 
eolonicbe provenienti dalla zona del 1'revigiano. 
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Del totale abitanti presenti al 1921 (escludendo quelli del COlllune lIi 
Oorizia) si ebbe la seguente ripartizione fra centri e case sparse: 

Popolulone preBente nei 8iogoU oeoul • 

" " 
in oase sparse • 

Tot&le • 

Numeri assoiuti CJt 

38.263 
10.892 

49.155 

'18 
22 

100 

mentre nel comune di Gorizia il rapporto fra gli abitanti nelle case sparse 
e quelli nei singoli centri fu di 1 :11. 

Caratteristica comune anche a questa circoscrizione e insomma l'agglo
meramento degli abitanti in centri rurali, in misura· anche maggiore di 
quello delle due precedenti zone. 

Dal 1921 al 1931, Is. popola~ione presente dell'intera circoscrizione ha 
rivelato un incremento del 0,056, dovuto anch'esso al prevalere delle nascite 
I!ulle morti e al ritorno degli emigrati; quella residente ha segnato pure un 
incl'emento (0,047) lievemente inferiore. 

Ma se non teniamo conto della popolazione del comune di Gorizia, rile
viamo invece, tanto per la popolazione eli fatto che per quella legale, due 
decrementi notevoli (0,038) per la prima, (0,032) per la seconda. 

Etnograficamente Ia popolazione e ripartita fra italiani (piccola mino
runza accentrata. nel comune di. GOl'izia) e sloveni. Al 1921, dei 91.415 abo 
presenti, 1048 (1,14 %) risultarono cittadini stl'anieri e 90.367 (98,86 %) 
cittadini italiani. 

3. - Carattere economico del territorio. 

Siamo ancora in una zona nella quale l'economia ha carattere preva
lentemente terriero. Col recente catasto agrario (1929) la .superficie produt
tim della cil'coscrizione e stata ripartita come al prospetto seguente: 

% 
QUALIT,. DJ COLTURA E DI INCOLTURA SuperOcie 

1 della S. A. F·I della S. T. della S. L. 
Ba. 

. 
I 

SeminallYi .. mpliei e arboratl. 9691 15.73 16.52 38.52 
Prall permanenti • 10.385 16.85 17.71 41.28 
Coilure .peeiallz .. le di plante Jegnose • 5.082 8.25 8.66 20.20 

Superficie lavorabile 25.158 40.83 42.89 100 -

Prall-paocoll permanent! -. - ~ -
Pascali permanenll 13.628 22.12 23,21 -
Bosch! 17.323 28.12· 29.56 -
Ineolio produlliyo. 2.540 • 4.13 . 4.34 -

SuperOele agrarla-foreBiale 

I 
58.654 

j 
95.20· 100..,. -

SuperHele ImprodulilY. 2.964 4.80 - -
SuperBeie "'rrilorlole 61.618 100 - - -

6 
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Gonfrontando questi dati con quelli degli analoghi specchietti che prece
dono, alcuni rilievi fondamentali ci sono consentiti: 

a) Ia superficie occupata dai prati permanenti, risulta lievemente 
superiore a quella occupata dai seminativi; mentre nelle circoscrizioni alpina 
e prealpina, risulto rispettivamente cinque e quattro volte maggiore; 

b) Ie culture specializzate di piante legnose, mentre so no rappresell
tate con tracce nelle circoscrizioni precedenti, assumono in questa una Jeci
siva importanza economica e sociale, in quanto consentono: da un lato Iii 
eJevare assai il reddito dell'azienda, dall'altro lato d'impiegare notevole 
quanti'ta di manu d'opera; 

'c) della superficie a seminativo, una quota notevole e occupata au 
culture ortive, Ie quali, mentre concorrono ad elevare la misura del prod otto 
netto delleimprese, esigono una maggiore quantita di lavoro manuale e con
sentono che questo sia distribuito nel corso dell'annata agraria, pin l'egolar
mente di quanto non possano invece permettere Ie sole culture specializzate 
di piante legnose da frutto, tipiche - a nostro avviso - perla irregolare distl'i
buzione del lavol'o manuale cui dan luogo. Un tal fatto ci sembra non privo 
di importanza dal punto di vista sociale; sicche un'opportuna consociazione 
fra culture ortive eminentemente e continuamente attive e culture arboree 
fl'uttifere attive ad intervalli, puo evitare i pericoli di disoccupazione stagio
nale e render quindi pin autonome Ie" imprese e pin aderente il contadino 
alIa terra; 

d) i boschi costituiscono la cultura domiriante - per superficie occu
pata - e unitamente ai pascoli permanenti, pure largamente diffusi, occupano 
oltre la meta di tutta, la S. A. F. Sicche, l'economia terriera per quanto 
risulti improntata da una maggiore attivita e intensita culturali, in con
fronto a quella delle altre circoscrizioni, pure acquista un carattere che, _ He 
e prevalentemente agrario, e anche fondamentalmente forestale-pastorale; 
il bosco, il pascolo"e Ie culture attivo-intensive si integrano irisomma in un 
organico sistema economico, determinando condizioni di vita agiata e rela
tivamente indipendente per 131 popolazione rurale. 

Fra i seminativi, quelli semplici superano di poco gli arborati; fra i 
prati permanenti quelli semplici stanno agli arborati come 1 :0,48. 

Dei 13.628 Ba. a pascolo permanente, 6.553 sono arborati. 
Vei seminativi: circa il 24 % e occupato dni ce1'eaIi tipo frumento, che 

danno una produzione media ad ettaro di circa 12 Q.li; circa il 22 % dalle 
patate che producono mediamente 140 Q.li per Ba.; il 40 % del mais mag
gengo capace di produrre Q.li 20 di granella per Ba. ; il 7 % dal prato a1'ti
ficiale in rotazione dal quale possono ottenersi produzioni unitarie di chcn 
50 Q.li; il 5 % dalle culture ortive. 

In seguito alIa completa sistemazione montana e idraulicll dei corsi di 
acqua che intersecano la vallata del Vipacco, formando attualmente un 
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ambiellte qua e 13 palustre, rna non malarico, Ia coltivazione cerealicoia e 
quindi quella di tutte Ie piante che con i cereali entrano in rotazione, po
tJ'anno lIubire una notevole intensificazione. 

Nei rigllardi delle coltivazioni specializzate di piante arboree da fmUo, 
In vite ha riprellO nella zona del Collio il posto che occupava prima della 
guerra; vi occupa una superficie superiore ai 3.300 Ba., dando una produ
ziune annlla media di circa 35.000 hI. di vini pl'evalent~lIIente bianchi. 
Nella vallata del Vipacco, che pel' struttura geologica e giacitura dei terreni 
si presta ottimamente aIle coltivazioni legnose da frutto, la viticultura ebbe 
a subire dalla guerra danni meno notevoli della consorella del Collio, ed ha 
mantenuto il suo posto preminente nell'attivitA economica del territorio, 
concorrendo alla produzione totale della circoscrizione ~ che rappresenta 
circa i 3/i di queUa tot ale della Provincia - con circa ettoIitri 85.000 Bnllui 
di ,'ini pl'evaientemente bianchi. 

AlIa vite, la cni cultura e rivolta attuaimente in modo pressoche esclu
sivo alla produzione delle uve da vino, fanno corona Ie altre specie arboree 
in cuitura specializzata (ciliegio, pesco, susino, pero, melo) , fra Ie qua Ii 
dominano il ciliegio e il susino con Ie loro varieta a maturazione precocis
sima e tardiva, i cui prodotti trovano facile sbocco nei centri di consumo 
delI'Europa centrale. Alla produzione provinciale delle frutta polpose, la 
cil'coscrizione concorre col 95 % circa. 

Scarsamente diffusa e Ia coltivazione del geiso e quindi di scarso inte
resse e l'allevamento del filugello, la cui produzione in bozzoli non arriva 
al 10 % di quella totale della provincia. 

II patrimonio zootecnico ha sUbito una notevole diminuzione .nel corso 
del quadriennio 1927-30: 

1927 1930 

SPECIE Numerl I % I Per Ba. Numeri I % I Per Ha. 
aS801uti abitanti I di S. L. 

assoluti di (+) I di S. L. (capi) pre",,1i di S. P. . (capl) odi(-) dIS.P. 

Bovlni 19.726 19.86 0,33 0,78 15.156 - 23,16 0,25 0,60 

Cavalli 1.~12 1,~ 0,02 0,05 1,258 - 10,90 0,02 O,M 

Mull. bardoltl 96 0,09 t t 80 - 16,67 t t 

Aoini. 72 0,07 t t 58 -19,405 t t 

Suin!. 11.259 11,33 0,15 0," 9.806 - 12.89 0,16 0,39 

Pecore 7406 0,75 0,01 0,02 688 - 7,77 0,01 0.02 

Capre. 1.921 1.~ 0,03 0,07 1.8~ - 4,11 0,03 0,07 

L'attivita trasformatrice dei prodotti diretti e uidiretti del suolo, inte· 
ressa quasi esclusivamente I'uva. e il latte. 
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Cinque cantine sociali gestite da agricol~ori trasfol'mano una quantiti\, 
considerevole di uva; mentre alcune latterie sociali valorizzano il latte
della zona. 

Esistono, inoltre due industrie tipiche: quella delle frutta candite e 
l"altra della soiforazione delle ciliege; entrambe peri) sono gestite da indu
I!triali non agrieoltori, per cui. la massa di questi ultimi, produttori della 
materia prima, non risente alcun v'antaggio diretto da tali attivita. non pili 
agrarie. 

In considerazione della ingente produzione frutticola e della relativa 
tacilita. di smercio della frutta fresea, grazie alIa buona ubieazione della pro
vincia rlspetto ai mereati di assorbimento, sarebbe desidel'abile un maggior 
sviluppo di forme cooperative agrlcole di produzione, confezionamento e 
vendita dei prodotti; in quanto da esse non potrebbero derivare che note
,-oli vantaggi alIa massa degli agricoltori e dei consumatori: vantaggi di 
ordine tecnico nel senso che la cooperazione, consentendo una rnigliore 
attrezzatura aziendale, garantirebbe un miglioramento qualitativo dei pro
dotti; vantaggi di ordine eeonomico in quanto dalla fusione delle singole 
attivita.in un organismo pin complesso, ma pili. completo, sarebbero da 
attendersi: minori rischi per gli assoeiati, l'eliminazone degli intermediari 
e una pin eflicaee difesa degli interessi singoli fusi nell'interesse dell'associa
zione; vantaggi di ordine sociale nel senso che sarebbero evitati quei perico
losi isolamenti della produzione Ie cui conseguenze si riassumono in uno 
scoraggiamento dei produttori terrieri. e ill un conseguente minor attaeca
mento alIa terra che lavorano. 

Nella zona che stiamo esaminando, dominata com'e da piccoli proprie
tari coltivatori, autonomi e non autonorni, i vantaggi suddetti moltipliche· 
l'ebbero la lorD efficacia; tutto sta nel saper iniziare e portare in fondo Ia 
preparazione psicologica del piccolo imprenditore terriero; il quale ha, forse, 
fin'ora visto 0 intravisto nel fenomeno cooperativo non un mezzo di miglio
ramento delle proprie condizioni economico-sociali, rna un mezzo atto a vinco
lare la volonta. dell'individuo a beneficio di tel'zi; ha forse giudicato, insorn
rna, l'attivita. cooperativistica con criteri di egoismo, ritenendola una fOl'm;t 
di dannoso dorninio del singolo. Se tali effettivamente sono i preconcetti 
nutriti dagli associandi, compito primo e di rimuovel'li onde sostiturli con 
i principi veri e !Sani cui si ispira il fenomeno cooperativo. 

Senza i-ipeterci sulla opportunita. 0 meno di delineare per sommi capi 
l'attivita industriale della circoscrizione, diamo app·resso il prospetto che 
ci mostra come era no ripartite al 15 ottobre 192i]e va~ie industrie e quale 
era 10. loro possibilita. di assorbimento per la mano d'opera (vedi prospetto 
a pag. seguente). 

Appare chiaro che Ie industrie connesse con l'agricoltura rivestono an
ehe in questa circoscrizione, minima importanza; hanno inoltre un carattere 
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pit} spiccatamente artigiano di quel che non abbiano Ie similari site neUe 
circoscrizioni alpina e prealpina,- ed assorbono una quantita. ill mana d'opera 
addirittura trascurabile. (Vedi nota (1) pag. 69). 

Attivita industriale della circoscrizione collinare. 

(CKlIS1MKlITO 1927) 

CLASSJ 

nduBtrIe CODne18e COn l'agricoltura 

'nlere e cave 
ndu.trl. del legoo ed alOn\. 
od ... lrJe allmoolarl e alDol. 

odu.trlo polll. ~uol. ,ce. 
odu81r1o eart.. . 
oduslrle poJigraOcbe . 
odu.lrl. 8ld,rurgicho 0 metallurgiche 

udu8trie meceanlche • 

L .. ora.looo mioerall ,,,,lu81 I motalll. 
odl!.lrla delle costruzlool 
odualrle Io .. UI. 
ndulltrle vestlarlo. ahbigliamento arredamento . 

rvizl IgJoolel 0 88olta,l. 
odu.trlB chlmicho. 

So 
I 
P 
T 

J'Ovv18ta e dlatrib. forza motl'lce, luee, acqua . 

,a.portl e comuolcazlooi 

Eaercizl 

I 
Numerl % 
&88oluti 

11 0.11 
1 0.06 
1 0,06 

246 15.99 
233 15.15 
12 0,78 

2 0.13 
17 1.10 
3 0,19 

]74 11.31 
27 1.75 

98 6,37 

10 0.65 
414 26.91 

72 4,74 

6 0.39 
12 0,78 

199 12.93 

Addetti 

I 
Numeri 

% 
assoluti 

18 0.18 
1 0.01 
1 0.01 

8M 8,54 
56g 5,68 

45 0,45 

" 0,14 
143 1.43 

58 057 
724 7.26 
361 3.61 
993 9.93 

3.160 31,62 
1.083 10.83 

247 2,47 

25 0,26 
3]3 3.13 

1.382 13,63 

I 

------------
Totale 1.538 100 - • 9.995 100 -

N. 
medio 
addelli 

%. por 
abitanti (!Sercizio 
presenti 

0.18 1.63 
0.01 1-
0.01 1-

8.60 3,47 
5,72 2.43 
0,45 3.75 
0,14 7-
1,44 8,41 
0.58 19.33 
7,29 4,16 

3.63 13.40 
10,06 10.18 
31.82 316 -

' 10.90 2.61 

2.51 3,43 
0,25 4.16 

3.16 26.08 

13.92 6.94 
---

100,67 ,6,50 

Un posto importante neU'economia del territorio occupano invece Ie 
industl'ie del legno e affini - fra Ie quali merita speciale menzione la fab
bl'icazione di mobili nel comune di Gorizia - che risultano diffuse un po' 
dappertutto. Hanno anch'esse carattere di piccole e piccolissime industrie 
(3,47 addetti per esercizio) e consentono un notevole impiego di mana d'o
pera (8,54 010 del totale addetti e 8,60 0/00 del totale abitanti presenti. Per 
entita. di assorbimento di mana d'opera sono superate: da queUe tessili 
(31,62 010 del totale o.ddetti e 31,82 0/00 degli abitanti presenti), do. queUe dei 
tl'aspol'ti e comunicazioni (13,83 010 del totale addetti e 13,92 0/00 degli abi
tanti presenti), dall'industria vestial'io, abbigliamento, !!Cc. (10,83 010 del to
tale addetti e 10,90 °/~o degli abitanti presenti) e dall'industria .deUe costru
zioni (9,98 010 del totale addetti e 10, 06 DIDo del totale abitanti presenti); 
supel'ano invece Ie industrie meccaniche, queUe o.limentari ed affini, queUe 
di lavorazione di minel'ali e di provvista e distribuzione deUa forzo. Dlotrice, 
luce e acqua. 
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Caratteristica delle industrie tessili e di avere un elevato numero d 
addetti per ogni esercizio; sicche esse esercitano una spiccata funzione d 
accentramento per la mano d'opera; merita particolare cenno quella coto 
niera, accentrata nei due comuni di Gorizia e di Aidussina, la quale rag 
giunse nel 1928 il culmine della sua parabola ascendente. 

Fra Ie industrie meccaniche che hanno ripreso la 101'0 attivita. nel dopo 
guerra, quella di fabbricazione degli attrezzi agricoli e da costruzione, sit~ 

ill llattuglie nel comune di Cerllizza Goriziana,. ha particolare impol'tanza 
I suoi prodotti, di ottima qualita., coprivano nell'anteguerra quasi l'inter( 
fabbisogno di tutta la regione Giulia nonche delle provincie austriache 01'1 

aggregate alIa Jugoslavia. Sono indici della sua potenzialitu. produttiva 
segllenti, riferiti alIa quantita esportata di pezzi lavorati (' semiluvm'uti (1): 

Esportazione prodotti nel 1926 ill Kg. 50.550 

it "1927 in " 39. 080 

" " ,,1928 in " 51. 020 

Media del triennio in " 46.883 

In relazione all'attivita commerciale e essa accentrata nel comune d 
Gorizia, il quale alIa fine del 1927 possedeva il 32,35 % del totale eserciz 
della provincia ed assorbiva il 42 % del totale addetti al commercio. 

Nel commercio all'ingrosso, quello degli animali vivi interessa 1'1,90 ')'. 
del totale esercizi, quello dei generi alimentari il 3,59 %; mentre al 37 ~~ 

del totale esercizi figurava interessato il commercio al minuto dei genet 
alimentari e al 9 % quello dei tessuti e filati. 

In complesso, l'attivita industriale della circoscrizione, pel' quanto intE 
ressi 1/10 degli abitanti presenti e sia quindi notevolmente pin sviluppat 
in confronto a' quella della circoscrizione alpin a (28 0/00) e pl'ealpina t66 0/0) 

pure dobbiamo rilevare come essa stia molto al disotto, per entita. di man 
d'opera assorbita e per potenzialita economica, dell'attivita agraria-silvc 
pastorale, e non consenta facile occupazione a quel di pin di man? d'Opel'i 
rurale che Ie imprese terriere menD attive,eventualmente non fossero in grad 
di assorbire. 

*** 

II grado medio di attivita culturale subisce evidentemente scal'ti pili 
menD notevoli da plaga It plaga in funzione delle qualita di cultura volt 
a volta predominanti; dalle plaghe con imprese terriere a prevalente cultur 
estensiva (comuni di Aidussina, Cernizza Goriziana, S. Vito di Vipacc( 

. Hifembergo, Sambas so, S. Croce di Aidussina, Vipacco), tipiche per il ba: 

(1) Cfr. Consiglio Provo deU'Economia - Op. cit., pag. 71. 
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a;issimo grado di attivita. culturale, si giunge a quelle con imprese ad ordina
menti prevalentemente orticoli e frutticoli (comuni di Gorizia, Castel Dobra, 
Dolegna del Collio, Montespino, Merna, Ranziano), nelle quali ad un ele
vato grado di attivitll. culturale si congiunge spesso un discl'eto gl'ado di 
intensita capitalistica, come accade in alcune .grandi e medie proprieta im
prenditrici capitalistiehe eondotte con coloni parziari puri 0 quasi affittual'i. 
Da tali imprese attivo-intensive, una pio. equa retl'ibuzione del lavol'o ma
nuale e dei eapitali di esereizio, e - in periodi non di cl'isi - anche possi
bile a realizzal'si, in eonseguenza del ph) elevato grado di pl'oduttivita del 
1111010 ehe Ie cifl-e ehe andiamo ad espol're mettono in evidenza (1930): 

/mponibile oala.laIB: 

a) oomplo.sivo _ L. 2_ 784. 100 
b) per. Ha_ di 8uperfioie A_ F. 

" 
47 

Un imponibile medio per Ea. dunque, di poco inferiore a quello medio 
del Regno, mentre e quasi triplo e ph) ehe doppio di quelli medi relativi 
I'ispettivamente alla eircoserizione alpina e prealpina. 

Da. comune a comune si hanno scarti pio. 0 meno notevoli dipendente
mente dai vari tipi di ordinamento terriero. 

Da un imponibile minimo di L.24 per Ha. nel comune di S. Vito <Ii 
Vipacco dove il pascolo occupa il 37,8 % della S. A. F., il bosco il 33,3 % 
e I'incolto produttivo il 4,9 %, si giunge a quello massimo di L. 78 per Ha_ 
nel comune di Gorizia in cui: il 31,9 % della S. A. F. e a seminativo, il 
4.4 % a culture legnose specializzate, il 12,6 % a prati permanenti, il 14,6 % 
a pascoli permanenti, il 30,7 % a boschi e il 5,8 % a incolto produttivo. Fra 
qnesto mallsimo e questo minimo vi sono comprese tutte Ie gradazioni pos
sibili ehe rispecchillno il diverso modo di sfruttamento agl'ario del territol'io. 
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CAPITOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA, IMPRESA E MANO D'OPERA 

l. - Divisione del territorio agli effetti della proprieta e del frazionamento. 

La superficie produttiva della circoscrizione risulterebbe ripartita com< 
al Pl'OSp~tto seguente fra Ie singole categorie di proprietari: 

Superf\cie produttlva 

CATEGORIE Dr "ROPRIETARI totale 

I 
lavorabile I~ pascoliva I boseata 

Ha. I % Ha. I -% Ha. I % Ha:. I % 

,tato 550 0,940 - - 19 0,11 531 3.07 

:omuni catastali. 1.543 .2,62 111 0,45 717 4,43 715 4,12 

~ltri Enti eivili . 3.!J43 6,72 341 1,35 1.966 12,16 1.636 9,44-

~Dti ecclesiastici. 1.154 1,96 740 2,M 210 1,30 204 1.17 

?ersone flsiche private. 51.464 87,76 23.966 95,26 13.256 82 - 14.242 82,20 
----- ------------- --

Totale 58.654 100- 25.158 100- lUGS 100- 17.328 100-

Proprietario di un'esigua superfieie silvo-pastorale vi e cioe 10 Stato 
Ie cui ten ute sono rappresentate da quella del Sabotino .(Ha. 156 di esclu 
sivo bosco) e dall'altra di Panovizza (Ha. 375 a bosco e 19 a pascolo) 
entrambe situate nel comune di Gorizia. Si aggiungono a tali superfici pro 
Iluttive, Ha. 92 di improduttivi, di cui 90 appartenenti alIa ten uta del Sabo 
Lino e 2 a quella di Panovizza. 

Ad eccezione dei comuni amministrativi di Castel Dobra, Dolegna de 
Oollio e Vipacco,. in tutti gli altri si hanno comuni censuari, ossia frazioni 
proprietari di beni fondial'i, il complesso dei quali non raggiunge tuttavi: 
Ie estese proprieta comunali gia notate neUe due zone precedenti. 

Sono essi situati ad altitudini comprese fra 50 e 500 m. e rappresentat 
in prevalenza da pascoli e boschi, subordinatamente da superlicie lavol'abile 
rIei primi, circa 228 Ha. sono dati in affitto, i rimanenti 489 ila. sono sog 
getti ad usi civici; fra i secondi (pure soggetti ad usi civici), sil hanno eirei 
f)30 Ha. di alto fusto di faggio, pino nero e carpino, e 85 Ha. di ceduo sem 
plice di quercia, frassino e' carpino; la superficie lavorabile e costituit: 
ria prati stabili, arativi e vigne, e concessa in enfiteusi ai contadini del luogo 
Grandi proprietari sono invece altri Enti civili (Enti di beneficenza, pro 
prieta collettive), i cui beni fondiari - di natura prevalentemente pascolivl 
~ boschiva - occupano una superfieie equivalente alIa tredicesima parte d 
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quella delle persone fisiche private e sono accentrati quasi totalmente nei 
comuni di S. Vito di Vipacco (Ha. 3122), Vipacco (Ha. 343) e Rtlembergo 
(Ha.161). 

Ben pin limitati vi sono i possessi degli Enti ecclesiastici, di natura pre
valentemente lavorabile: occupano una superficie che appella equivale alla 
quarantacinquesima parte ill quella dei privati: i quali si ripartiscono oltre 
i 7/8 dell'intera superlicie produttiva. In rapporto alle diverse qualita di 
investimenti, i beni fondiari privati sono per il 46,55% a S. L., per il 25,95% 
a pascolo e per il 27,49 % a boschi; sicche Ie culture estensive superano, in 
slIperficie, quelle propriamente agrarie: rilievo questo che e comune pure 
alle zone precedenti. 

Vesame delle tabelle delle variazioni catastali a tutto il giugno 1930, 
ci ha consentito la compilazione del seguente quadro: 

D I Ue Partleelle 

MANIlAMENTI 

l'iumeri a •• olutl I Superncie I SuperOeie I Panicelle 
media 

Numeri aS801uti dl Og~~~~ticena possedute 
df ogni Iliita da ogoi Ditta 

Ra. Ra. 

AlduBBlna . 8.502 2,2537 62.583 0,3061 7,'" 
• Vlpacco (I) 5.313 3,761.7 35.769 0,5592 6,7 

eorlnOnB (2) , 5.831 I.SS97 401.532 0,2611 7.2 

Gorala • Canale (3) 28.119 2.26040 175.4082 0,3621 6,3 . 
Totale 47.765 2,3776 315.366 0,3601 6,6 

(1) C'6 eompreso II eomUnB dl Zelia appartenente alia zona prealpina. 
(2) CI lono comp ... sl I eomunl dl Cormons e Capri .. dl Cormons appartenenti alia eireoscrizlone dl pianura. 
(3) Ci IOn compresJ 1 camuoi di: Cal di Canale, Canale d' bonzo, Salona, Chiapovano, Gargaro e Tarnova della 

Selva della ZODa prealpina, e U Comnne di Opacchiasella della zona carsica. 

Dal quale deduciamo un frazionamento della proprieta fondiaria ancor 
pin spinto rispetto a quello constatato nelle due zone precedenti. 

Si noti anche che Ie medie suesposte -sonG certamente pin' elevate di 
quelle che avremmo ottenuto considerando i soli comuni della circoscri
zione, poiche in questi non si hanno Ie enormi estensioni di foreste demaniali 
e neppure estese superfici di proprieta comunale, che invece figurano nei 
comuni amministrativi inclusi. Difatti, il quadro che segue portante gli arti
coli di ruolo con Ie relative superfici medie, prova la verita della nostra 
affermazione. 

Pel' ovvie ragioni, la media superficie lavorabile di ogni articolo dl 1'uolo, 
di ogni Ditta e di ogni particella non pUQ risultare che alquanto inferiore 
aIle indicate: si pensi, per convincersene, aIle non indifferenti estensioni di 
boschi, pascoli e improduttivi che offre 131 circoscrizione. 
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All'eccessivo frazionamento della S. L., si congiunge pur qui una certa 
dlspersione fondiaria, sebbene menu accentuata in talune plaghe l'ispetto 
a queUa notata in gran parte delle due zone di Montagna. Siamo insomma 
in una zona dove il piccolissimo possesso fondial'io vi ha grande prevalenza. 

MANDAMENTI I 
Superficie 

I 
Numel'o I SuperOcie media 

degli artic()1i per articolo dl ruolo 
produtliva dl ruolo Ha. 

Aidussina e Vipacco (1). 30.963 10.815 2,8630 

Corman. (2) 4.758 1.186 4,0118 

Gori.i. e Ca~aJe (3) . 22.933 18.104 1,2667 

Circoscrizione 58.654 30.105 1,9483 

(1) Vi ~ slato escluso il eomune di Zolla f.cente parte dell. zo~a prealpina. 
(2) Vi sanD stati esclusi i comuni di Lormons e Capriva di Cormans appartenenti alia cirCDscrizione di pianura. 
(3) Vi sana stati esclusi i comuni di Cal di Canale, Canale, Salona, Chiapovano, Gal'garo e Tarnova della Sr.lva 

della zona prealpin8 e i1 comune di Opacchiasella della zona Carsica. 

Da comUlIe a comune di ciascun mandamento, la supel'ficie -media per 
articolo. di ruolo subisce variazioni piu 0 menu notevoli: da un minimo di 
Ha. 1,02 nel comune di Gorizia si sale per gradi ai massimi di Ha. 4,8 e 6,3 
rispettivameute nei comuni di Dolegna del Collio e S. Vito di Vipacco nei 
quali le culture estensive occupano dspettivamente il 55 % e il 76 % della 
S .. P. Va perc, nota to che, eccettuati i comuni di Aidussina, Castel Dobra, 
Cernizza Goriziana e Sambasso con superficie media per articolo di ruolo 
compresa fra Ba. 2 e 3,5, in tutti ~li altl'i la medesima sta molto al disotto 
dci due ettari, fino ad arrivare al minimo indicato. 

Anche qu:esta zona 'non va esente dalla tendenza ad ulteriori fraziona
menti e pal'ticellamenti: il quadro che segue ne offre la dimostrazione: 

Nuworo complessivo 

MANDAAlENTI . delle partieelle I delle Ditte 

nel 19291 nel 1930 I (+~odl .... ) nel 19291 nel 1930 1 (+~odl~) 

Aldussina 62.374 62.583 + 0.34 8.261 8.50~ + 2,91 
e 

Vipaceo (1). 35.736 35.769 + 0,09 5.257 5.313 + 1.07 

Corman. (2). 41. 383 41. 532 + 0,36 5,831 5.831 (4) 

Gorlzla e Canale (3) . 175.248 175,482 + 0,13 27.795 28.119 + 1,17 

--- --- ------
Tolale 314.741 315.366 + 0,20 47.144 47.765 + 1.32 

(1) (~) (3) Vedi note al ponultimo spocchietto. 
(4) Si veriOco un aumento ed una corrispoodente diminuzione. 
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Le volture catastali eseguite durante l'anno 1929-30 furono ripartite 
come appl'esso fra i singoli Mandamenti considerati: 

MA!'ID~ME!'ITI 

Aidl18.4t.ina . 

• Vlpaceo (I) . 

Cormon! (2) 

Gorizla • Canal. (3) . 

(I) (2) (3) Vedl Dote precedenti. 

Totale 

Volture catastal; 

Nuweri as....:.oluti % delle Dille 
presenti al 19'~9 

5.551 67,20 

3.21<7 62,52 

1.13i 19,50 

3.660 13,16 

13.635 28,92 

Siamo cio~ di fronte ad una accentuatissima mobilita della proprieta 
fondial'ia in special modo nel mandamento di Aidussina e Vipacco che com· 
)lI'ende gran parte del terl'itorio della vallata del Vipacco, tipica per l'in· 
dirizzo economico agrario prevalentemente viticolo. 

Non ci soffermiamo sulle cause determinanti del fenomeno. perch~ non 
uIJIJiamo dati di fatto per comprovarle: dei resto' possono anche essere di 
facile intuizione; diciamo soltanto che pUO anche essere errata 0 per 10 meno 
non l'ispondente in tutti i Iuoghi e in tutti i tempi l'opinione che fa attri· 
LOire alIa vite una insuperabile potenza di attrazione e di colonizzazione 
tel'riera. 

A confel'ma dell'assoluta prevalenza del piccolisssimo possesso, stanno 
Ie ciire che seguono Ie quali, pur essendo di larga approssimazione, assumono 
maggior significato delle precedenti, in quanto hanno per base non tutta la 
superficie pl'oduttiva, ma la sola superficie lavorabile: quella cio~ che deter· 
mina l'effettiva capacita di assorbimento di forze rurali da parte delle sin· 
gole proprieta: 

Citre a~solute ,., 
io Ha. 

Prol'rieta minorl di Ha. 2 (1). 21.384 85 

" 
da Ha. :I a 10 2.516 10 

.. .. 10 a 50 1.258 5 

" " " 
50 a 200 t t 

Totale 25.158 100 

Nonostante che viga il maggiorascato in tutta la vallata del Vipacco, 
che dovrebbe rallentare l'uItra frazionamento aziendale attraverso Ie succes· 
sioni el'editarie, 130 S. L. e dunque fl'azionatissima; cio spiega come anche 

(1) Molte da Ha. 0,5 a 1. 
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in questa zona, nonostante la maggiore attivita degli ordinamenti culturali~ 
si manifesti frequentemente quello squilibrio fra ampiezza della proprietl1 
e capacita lavorativa delle singole famiglie proprietarie, talche sono esse
costrette a cercare supplementi di lavoro fuori della propria azienda e spesso. 
fuori del campo agricolo. Va tp.ttavia notato che proporzionalmente alIa 
S.L., Ie piccole e piccolissime pr6prieta, particolarmente quelle del Collio, 
manifestano una maggiore capacita di ~ssorbimento di mano d'opera rispetto. 
a quella offertl» dalle consorelle delle due zone montane; e cio conseguenza 
(lelIa maggiore attivita delle culture agrarie di questa- circoscrizione: sicche. 
aHa. minore estensione supplisce la maggior quantita di lavoro richiesta dal· 
I'unita di superficie aziendale. 

AlIa esigua superficie lavorabile delle piccole e piccolissime proprieta. 
coltivatrici, si congiungono normalmente 8uperfici boschive e pascolive pri
vatamente 0 collettivamente godute e situate: alcune' entro i confini della. 
rircoscrizione e altre nella regione di montagna. Dimodoche anche gli ordi· 
namenti produttivi delle imprese collinari, sono in gran parte legati all'eco
nomia silvo·pastorale .·dei comprensori montani. 

2. - Rappol'fi fra proprieta-.8 impresa lin % .della S. L.). 

Come nelle precedenti zone, la proprieta e l'impresa di regola non sono
scisse. Si puo ritenere che 'Ia proprieta imprenditrice si estenda approssi· 
mativamente suI 97 % della S.L., quella non imprenditrice (affitto ed enti· 
teusi) suI rimanente 3 %. Quest'ultima forma, localizzata in modo particolare
nei pressi di Gorizia, riguarda una -categoria di contadini che prendono in. 
affitto da diversi proprietari (persone fisiche private 0 Enti ecclesiastici) pin 
appezzamenti di terra lavorabile, onde estendere il diritto d.l godimento ad 
una superficie complessiva (normalmente al disotto di 1 Ha.) che sia capace
di consentire l'impiego continuativo di tutti i membri della famiglia: trat· 
tasi insomma di piccoli affittiparticellari atti a creare imprese singole di. 
carattere prevalentemente orticolo e pin 0 meno autonome. Al contratto ill 
affitto, con canone in denaro 0 in derrate, ricorre talvolta 10 stesso piccolo
proprietario coltivatore quando il fondo che possiede sia molto frammentatl)
o non possa fornire lavoro continuativo a tutti i membri della famiglia; 
trattasi anche qui di affitto particellare in quanto - di regola - sono uno. 
o pin appezzamenti situati in luoghi diversi ma possibilmente prossimi al 
proprio fondo maggiore e appartenenti a proprietari diversi, che sono presi 
in affitto da uno stesso piccolo proprietario: il quale, a sua volta, trova COIl· 

venienza a cedere in affitto appezzamenti propri situati pin 0 menu lontani 
dal centro di maggiore attivita aziendale. In altri termini sono i piccoli 
proprietari coltivatori che si trasformano in proprietari·affittuari·coltivatori 
e contemporaneamente in proprietari·locatori·coltivato1'i: figure economica-
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mente ibride quindi che hanno - a nostro avviso ~ lao lora l'agione di essere 
tutte Ie volte- che condizioni speciali impediseano di proeedere a permute 
~ffettive fra piccoli proprietari (riunioni particellari). 

Comunque, questi fenomeni non interessano che un limitato numero di 
proprietari e una limitata S. L. 

La, proprieta imprenditrice - forma dominante della circoscrizione -
si ripartisce fra proprieta coltivatrice, (55 % della S.L.) e proprieta impren. 
ditrice capitalistwa (42 % della S.L.), con tracce minime essendovi rappre· 
Hentata la forma intermedia (proprieta capitalistico·coltivatrice): in quanta 
i proprietari diretti coltivatori, anziche assumere mana d'opera salariata, 
l'icorrono al vietato scambio d'opera: cio si verifica in modo pin frequente 
nella zona del Collio con aziende ad ol'dinamenti colturali molto attivi, menD 
frequentemente nella zona del Vipacco. 

Trattasi di pi~cole e piccolissime proprieta coltivatrici di singoli conta· 
dini, fra Ie quali: Ie auto nome occupano circa illS % della S. L., quelle non 
autonome (alle quali suppliscono spesso i citati a:Qitti particellari per ren· 
dere autonoma l'impresa lavoFatrice) -circa il 37 %. 

Le proprieta. imprenditrici·capitalistiche possono qui ripartirsi in pic· 
cole, medie e grandij Ie quali interessano approssimativamente e rispetti. 
vamente il 6 %, il 34 % e il 2 % della S.L. Le piccole e aleune delle medie 
sono, di regola, non autonome, nel senso che l'impresa di esse e assunta da 
('apitalisti che esercitano anche altre professioni (alliergatori, commercian· 
ti. ecc.); Ie grandi e alcune delle medie riscontrabili nella zona del Collio, 
sono prevalentemente autonome, ossia con imprese capitalistiche di puri 
('eti rurali. 

3. - Rapporti fra impresa e mana d'opera (in % della S. L.). 

Higuardano Ie ilmprese capitalistiJche 0 capitalistico·colUvatt'ici della 
proprieta appoderata. 

Fra imprenditori capitalisti contadini e lavoratori avventizi saltuaria· 
mente prelevati dal mercato, si stabiliscono l'apporti di puro salario; trat· 
tllsi peri) di casi sporadici j sicche anche in questa zona 130 classe del brac· 
ciantato agricolo esercita un bassissimo peso sulle imprese terriere. Lo scam· 
bio d'opera poi a cui si e giA accennato, tende ad eliminarla del tutto: per 
cui se non esiste bracciantato, ad esso 10 si deve e non ad un perfetto e dura
turo equilibrio fra capacita lavorativa delle famiglie contadine e bisogno 
annuo in lavoro delle rispettive aziende: equilibrio che spesso anzi non esiste. 
Una tale constatazione ha 130 sua importanza, poiche il non farla potrebbe 
indurre il lettore a conclusioni non rispondenti alIa realta. 

Degni di maggior rilievo sono i rapporti che si stabiliscono fra proprie
tari·imprenditori capitalisti e singole famiglie lavoratrici. 
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Sono queste legate all'impresa con l'apporti di colonia parziaria pura 
(coloni parziari puri: mezzadri) 0 con rapporti misti di colonia parziaria 
e di affitto (coloni parziari quasi affittual'i: affitto misto). Non si sono rile
vati casi di coloni parziari quas'i salariati 0 di coloni salariati. 

Limitatissimi sono gli esempi di colonia parziaria pura, mentre costi
tuiscono la regola i l'apporti misti ,di colonia parziaria e di alJitto, i quali 
han no portato a110 specifico contl'atto di quasi affitto colonico (affitto misto) 
"igente per la zona del Collio. 

Si puo ritenere che la colonia parziaria pura . (mezzadria), sia appiicata 
811 circa'1'l % della S.L.; mentl'e suI rimanente 41 % sal'ebbero applicati 
i contratti di affitto misto. In rapporto aUa colonia parziaria pura, e da no
tare che i mezzadri sono talvolta anche piccoli proprietari, tal'alt1'a anche 
affittual'i (suI Collio): la seconda combinazione non va pero confusa con 
quella che pur si manifesta negli affitti misti: nel senso che in questi il mez
zadro quasi affittuario ha rapporti di affitto e di mezzadria, per uno stesso 
podere (1) avuto in consegna e con uno stesso proprietario imprenditore 
capitalista; mentre nella colonia parziaria pura congiunta all'affitto, il co
lono-affittuario puo avere rapporti di mezzadria con un proprietario impren
ditore capitalista e rapporti di affitto con un altro proprietario imprenditore 
o non imprenditore. I Coloni parziari puri sono raramente autonomi (sono 
cioe costretti ad assumere lavoro fuori del podere, 0 a, ricorrere agli affitti 
pnrtice11ari accennati, ,0 ad 'altre occupazioni extra agrarie) e mai capitalisti 
tnon ricorrono cioe ad acquisto di mano d'opera salariata, ma approfittano 
de110 scambio d'opera). 

Per sommi capi, i rapporti misti di coJonia parziaria e affitto, risultan9 
congegnati come appresso: il proprietario imprenditore capitalista riparti
sre la sua proprieta in poderi, assegna ciascun podere ad una famiglia colo
nica che si assume i seguenti impegni: a) di lavorare il fondo; b) di ripar
tire a' meta 131 produzione delle culture arboree da frutto; C) di corrispon
dere al proprietario imprenditore un determinato canone di affitto (in na
tura) per certe altre culture del fondo ,(culture foraggere, ecc.). 

Trattasi, in conclusione, di quasi affitti colonici; dimodocbe il propl'ie
tario ha da trattare con coloni parziari-affittuari 0 con affitt1tari-colon'i pa1'
ziari, secondo che nell'ordinamento produttivo dei rlspettivi poderi predo
minano economicamente Ie culture arboree da frutto 0 Ie erbacee da grande 
cultllra (fol'aggere, cel'eal~) (2). 

Ma per non staccarsi dalla terminologia usata nella guida del prof. Ser
pieri, indicheremo indifferentemente tali compartecillanti alla produzione 

(1) Podere ha quI n significato di una determinata Buperficie di terreno assegnata 
ad una famiglia colonlca: supe-rflcle che non sempre ~ fornita di casa colonica, sicch~ 
11 colono abita talvolta fuol'll. del fondo in una casa fornita dallo stesso proprietario. 

(2) Vedas! al capitolo «Modalit1l. contrattuali II Ie norme regoIatrlci del rapporti In 
parola. 
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l'on Ie parole coloni parziari quasi affittuari; il lettore terra. poi presenti i 
1ol1lesposti chiarimenti onde evitare delle false interpretazioni. 

Come per Ie altre categorie di contadini, e praticato 10 scambio d'opera 
ira coloni parziari quasi aflittuari 0 fra questi e mezzadri puri; talche, in 
l'onclusione, il lavoro manu ale necessario alle imprese agrarie capitalistiche 
pat'zim'ie e fomito suI 41 % della S.L. da mezzadri-affitt-uari e £amiglia,ri; 
(juello necessario alle imprese agrarie Iavoratrici e fornito suI 5:5 % della 
S.L. da proprietari 0 da proprietal'i aflittuari 0 da proprietari enfiteuti e 
famiglial'i e suI rimanente 3 % da fittavodi" puri e famigliari. 

Sono percentuali, quelle indicate, che hanno valore apPl'ossimativo anche 
perche resta praticamente impossibile scandagliare, perle accennate com
plicate figure economiche, la parte di lavoro fornita dai proprietari puri da 
quella fornita dai proprietari affittuat"i, ecc. L'importante e di constatare 
che il complesso delle imprese agrarie della circoscrizione, si rende pressoche 
indipendente dal mercato del lavol'O agricolo' salariato che, conseguente
mente, e ridotto ai minimi termini. 

4. - Tipi economici di impresa terriera. 

Da quanto' e esposto in precedenza risulterebbero anche qui presenti Ie 
piccole imprese lavoratrici e lavoratrlci-capitalistiche individuali e integl'ali 
con Ie stesse caratteristiche economiche gia notate per queUe delle precedenti 
circoscrizioni: Ie prime sarebbero autonome per circa il 40 % della S. L. e 
nun autonome per circa il 18 %. Tali percentuali, messe in l'afi'ronto con 
quelle corrispondenti aUa autonomia e non autonomia delle piccole e picco
lissime proprieta coltivatrici, ci attestano quanta influenza esercitino gli 
affitti particellari sull'autonomia delle imprese. 

Fra Ie non autonome, la cui ampiezza lavol'abile si estende fra 1 e2 
ettari, se ne 'avrebbero alcune di purl affittuari, ma Ie prevalenti rimangono 
IIcmpre quelle di contadini proprietarf, e di contadini proprietari-affittuari. 
L'ampiezza lavorabile delle imprese coltivatrici autonome oscilla fra 2 e 4 
ettari. Le impl'ese capitalistico-lavoratrici di ampiezza lavorabile oscillante 
intorno ai 5 Ettari, sono limitatissimamente rappresentate. Tanto Ie forme 
lavoratrici che queUe capitalistico-lavoratrici sono coUegate aUo sfrutta
mento del terreni boschivi e pascolivi. 

Si hanno anche qui Ie piccole imprese lavoratrlci parziat'ie di coloni par
ziari puri (mezzadri) che in numero limitatissimo (1% della S.L.) si svol
gono su aree lavorabili oscillanti intorno ai 3 ettari. 

Ma la caratteristica di questa zona e di avere numerosissime piccole im
prese lavoratrici di coloni parziari quasi affittuari (conduzioni per aflitto 
misto applicate suI Collio): sono individuali, stabili e parziarie, e circa il 
41 % della S.L .. della circoscl'izione e fra esse ripartita j' sono normalmente 



- 96 -

autonome con superficie lavorabile variabile.d,a caso a caso (sempre maggiore 
ai 4 ettari) in rapporto al grado di attivita dell'ordinamento ·produttivo 
applicato. AlIa S.L. di ciascuna di esse non si congiungono sempre- beni 
boschivi e pascolivi; pure consuetudinario e 10 scambio d'opera, talch~ sol
tanto in circostanze eccezionali..ricorrono all'assunzione di mana d'opera 
salariata. 

Altro tipo d'impresa presente nella circoscrizione e la piccola impresa 
capitalistica individuale in terra propria con S. L. di 4-5 ettari e applicata 
su circa il 6 % della superficie coltivata. E' il tipo d'impresa di ceti bor
ghesi (commercianti, albergatori, ecc.). 

Si hanno in fine, oltre aIle grandi imprese lavoratrici colletUve su terra 
propria (dominiconsortili) 0 su terra altrui. (usi civici) che complessiva
mente estendono la 101'0 gestione'su circa 1'8 % dellasuperficie produttiva, 
Ie grandi imprese capitalistiche (<Ii ceti borghesi e nobiliari) individuali e 
in terra propria, Ie quali, unitamente aIle piccole imprese capitalistiche, si 
svolgono suI 42 % della S.L. circoscrizionale (1). 

5. - Irnprese staccate dal suolo, rna streHarnente connesse con l'agricoltura. 

La ingente produzione vinicola della zona ha dato luogo - come ve
demmo - al sorgere di cinque cantine sociali; Ie quali, se sono da conside
l'arsi da un lato come altrehante imprese collettive staccate da quelle tel'
riere, d'altro lato ci rappresentano degli organismi a queste connessi, in 
quanto sono gli stessi imprenditori terrieri che ne sopportano interamente 
it rischio fornendo ad esse materia prima e capitali. 

Di non diversa natura economica sono Ie imprese di trasformazione del 
latte in burro e formaggio (latterie sociali), attraverso Ie quali i singoli im: 
prenditori possono meglio valorizzare la materia prima delle proprie azien
de: siccbe anche esse servono a completare il processo produttiYo preordi
nato e coordinato dall'attivita aziendale agraria. 

Nessun rapporto di coordinazione .economica esiste invece fra Ie im
prese dell'industria delle frutta candite e .di solforazione delle ciliegie e Ie 
imprese terriere. 

Fra Ie altre imprese staccate dal suolo che abbiano connessione pill 0 

meno spiccata con l'agricoltura, quelle di lavorazione dei prodottf forestali 
vi sono presenti, rna non rivestono grande importanza economica come in
vece possono avere in montagna. 

(1) A rigor di termini nelle forme di conduzione con colon!. parzlari quasi aflittuari, 
l'impresa non ~ Interarnente capitalistica in quanto n contadino ha la gestioile diretta 
dl gran parte dell'ordinamento aziendale; rna l'impossibilita di poter scindere lage
stione colonica da quella capitalistica ~ pin che evidente. 
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6. - Classificazione dei rurali. 

Della classe Imprenditori contadin. di gran lunga prevalente sulle aItre, 
si han no tutte Ie categorie viste nella circoscrizione precedente, eccettuata 
qnella dei proprietari-affittuari del fondo con impresa integrale stabile col
lettiva su terra non lavorabile; vi si aggiungono pero aItre categorie: quella 
dei non proprietari del fondo con impresa integrale, individuale, stabile 
(0 precaria) su terra lavorabile (piccoli affittuari coltivatori), quella dei non 
proprietari del fondo con impresa parziario-integrale famigliare stabile su 
terra lavorabile (coloni parzw,ri quasi affittuari) e queUa dei non proprietari 
del fondo con impresa in parteparziaria (mezzadria) e in parte integra Ie 
(affitto) e sempre famigliare stabile su terra lavorabile e non lavorabile 
(coloni parziari puri-affittuari particellari). 

Della classe iimprenditori capitalisti contadini si ha pure la categQria, 
gia vista nella circoscl'izione precedente ossia quella dei propf'ietari del fondo 
con impresa individuale su terra lavorabile e non lavorabile: ad essa si ag
giUDgODO: quella dei proprietari del fondo con impresa integra Ie collettiva 
su terra non lavorabile, quella dei proprietari-afjitluari del fondo con impresa 
integrale stabile individuale su terra arabile e non arabile e quella dei non 
proprietari del fondo con impresa parziario-integrale famigliare su terra 
lavorabile e non lavorabile (coloni parziari quasi affittuari). 

Della classe bnprenditori. capitalisti si ha l'unica eategoria costituita 
da proprietari del fondo con impresa individuale parziaria (conduzione colo
nica pura 0 conduzione ad affitto misto) dei quaU alcuni sono autonomi ed 
altI'i non autonomi. 

Della cIa sse Oontadini non t'mprenditori si ha in fine la solita categoria 
dei salariati avventizi puri, che ha pero un Umitatissimo numero di appar
fenenti. 
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VII. - CIRCOSCRIZIONE CARSICA 

(Carso di Comeno) 

COMUNI: COlneno, Opacchiasella, S. Daniele del Carso, 'l'emenizza. 

CAPITOLO I. 

GENERALITA. 

1, - CaraHeri fisici. 

Misura una S. T. di Ha. 19.411, dei quali Ha. 18.222 sono di S. A. F., e 
confina: a nord con la cil'coscl'izione precedente, a sud con la analoga zona 
del Carso Triestino, ad est con il tratto piu orientale della vallata del Vi
pacco e ad ovest col corso inferiore dell'Isonzo. Occupa insomma una stl'etta 
striscia della parte meridionale della provincia e corrisponde alla zona agra
ria omonima. E' costituita da rocce calcaree del Cretaceo ed in minima 
parte da rocce eoceniche. Se facciamo astrazione dalle caratteristiche terre 
rosse decalcificate e raccolte nelle numerose despressionf imbutiformi (do
line), 131 circoscrizione ci presenta vasti tratti nudi di vegetazione, altri rico
pcrti da sterpaglia tra 131 quale cresce un magrissimo pascolo bruciato dal 
sole, ed altri ancora rimboschiti 0 in via di rimboschimento; sterilita spic
cnta, aridita eccessiva ed alte temperature estive, sono insomma Ie note ca
ratteristiche del territorio, che e privo di corsi d'acqua superficiali e dotato 
IIi un sottosuolo percorso da una l'ete idrica formatasi in seguito alla per
colnzione delle acque meteoriche attraverso Ie fessure calcaree. . 

2; - Dati demografici e notizie etnojJrafiche. 

Dal censimento 1921 risultarono Ie seguenti cifre relative aHa popola
zione presente e residente: 

Censimento 1921 Censimento 1931 

POPOLAZIONE ]'\umeri 

\ 

Per Kmq.· Numeri 

I 
Per Kmq, 

aS901uti. 

I 
aSBoluti 

I e numeri di S. T. di S. P. e nurned di S. T. di S. P. 
.indkj indici 

Popola.IOne presente (di latto) . 11.438 59 61 10.563 5~ 58 
,100) (92,S) 

Popola.lone residenle legale, 12.420 64 66 11,178 58 61 
(100) (92,4) 
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La densita per Kmq. di S.A.F. raggiunge poco pill di 1/3 di quella 
notata nelle zone del Collio e del Vipacco, mentre equivale ad una volta e 
mezzo la. densita constatata nelle due circoscrizioni della montagna. Anche 
in questa circoscrizione 130 popolazione agricola e numericamente prevalente 
IIU quella di tutte Ie altre categorie professionali messe insieme. Sicche, fer
!Dando 130 nostra attenzione sulla densita della popolazione residente per 
Kmq. di S. L. (netta dai prati permillle~ti) rileviamo che essa e di 522 abi
tanti: enormemente elevata cioe in rapporto alla capacita di assol'bimento 
di mana d'opera rurale offerta dalle culture economicamente attive. Per cui, 
nonostante la bassa densita demografica per Kmq. di S.A.~'., l'elemento 
contadino e costretto a cercare nell'emigrazione 0 nella lavorazione di pro
dotti boschivi 0 in altre occupazioni extra agrarie, un mezzo onde provve-
dersi lavoro e pane. ' 

Gli 11.438 abitanti presenti nel 1921, erano distribuiti come appresso 
iru centri e case ·sparse: 

POI'"lazione presents nei singoli oontri • 

.. " 
in oa88 ~par8e • 

Totale • 

Numeri assoluti % 

10.928 
510 

11.438 

95,5 
4,5 

100 

In confronto alle precedenti circoscrizioni, notevolmente piu accentuato 
e in questa l'agglomeramento degli abitanti; difatti Ie campagne carsiche 
ci appaiono deserte. 

Fra il 1921 e il 1931, notevoli sono stati i dne decrementi manifestatisi: 
0,077 per 130 popolazione di fatto e 0,076 per quella legale; sono essi conse· 
guenza delle infelici condizioni ambientali ed economiche, non certo adatte 
11 stimolare la funzione procreativa ea' fissare l'uomo alIa terra. 

Dell~ razze che popolano la zona, quella slovena e di gran lunga pre
valente sulla italiana che si presume rappresentata da poco piu dell' 1 % 
della popolazione presente. 

3. - Carattere economico dill territorio. 

La base economica del territorio e costituita dal complesso delle im
prese terriere imbastite su una superficie agraria forestale di lIa. 18.222 
ripartiti come al prospetto che segue fra Ie singole qualita di cultura e di 
incnltura. Le tipiche e quanta mai povere culture estensive rappresentano 
ancile in questa zona, forse la risorsa economica relativamente maggiore: bo
schi, pascoli e prati·pascoli permanenti vi occupano infatti quasi il 57 % della 
S. A. F. .Ma contrariamente a quanto abbiamo constata~o nelle precedenti 
cil'coscrizioni, qui il bosco investe, almeno per ora, minore importanza eco
nomica in conseguenza anche della struttura geologica del territorio che non 
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ha consentito di intensificare nemmeno tal forma di sfruttamento. I prati
pascoli permanenti occupano una superficie che e quadrupla di quella occu
pata dai seminativi e pari a 2,6 volte quella investita a prati permanenti; 
sicche l'economia terriera ha carattere prevalentemente pastorale-forestale. 
La totale supel'ficie a prati permanenti e ripartita pressoche in parti uguali 
fra semplici e arborati. . 

% 
QUALlT~ DI COLTURA E DI INCOLTURA Superficie 

della S. T. I della S.A.. F.I deila S.L. 
Ha. 

0 

Seminativi semplici ed arborati 2.105 10,84 11,15 38.94 

Prali permanenti . 3.070 15.S1 16,S5 57,79 

Colture spoci.li.zz.te di pi.nte legnose 231 1.19 1.22 4.27 

SuperOcie lavor.blle 5AG6 27,84 29.62 100 -

Prati-pascoli permanenti 1.077 5,55 5,94 ~ 

Pascali permaneoli 6.953 35.S2 33,16 -
Boscbi 2.346 12,08 12,88 -

-
IDCOItO produttivo. 2. <140 12,57 13,40 -

Superficie agraria forestale IS. 222 92.S6 100 - -
SuperHcie improduttiva 1.189 6,14 - -

Superficie territoriale 19.411 100 - - -. 

Fra i prati-pascoli quelli semplici stanno agli arborati nel rapporto di 
1: 1,78, mentre i pascoli permanenti semplici stanno agli arborati come 
1: 1,14. 

In confronto aIle precedenti circoscrizioni, notevolmente esteso e in 
questa l'incolto produttivo che supera anche la superficie boscata.· E' cio 
diretta conseguenza della estesa landa petrigna che invade gran parte del 
territorio. 

Fra i seminativi, i semplici s~perano di gran lunga gli arborati; giac
ciono nelle numerose e disperse doline, nonche in quei minuscoli e pur di
spersi appezzamenti dall'uomo stesso Cl>eati in contrasto con la natura, sca
vando pietre, mettendo terra faticosamente qua e 1:1 raccolta al posto delle 
pietre e cingendo con queste il piccolo campicello quasi per dimostrare l'ac
quisto di proprieta. 

La supel'ficie a seminativo risulta approssimativamente cosi ripartita: 
Cerea.li tipo fr!1mento • 24 % del semin .. tivo lordo 
Ma.ls maggengo • 30".... 
Patate 17 " It 

Prato artitiolale. 
Cnhnre ortive • 

6,5 " 

2 " 
" 
It 

.. .. 
" 
" .. 
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Le IJroduzioni di tali culture sono normalmente inferiori di quelle no
tate nelle altre circoscrizioni: i1 frumento non vi raggiunge i 12 quintali 
per Ba., il mais raramente arriva ai 14 Q_li, Ie patate ai 90 Q.li, il prato 
artificiale ai 50 Q.li per Ba.: produzioni tutte queste che vanno poi soggette 
a forti faicidie nelle annate di grande siccita. Ne consegue che dalle cul
ture erbacee, i rurali carsici ben poco possono sperare di ottenere. E anche 
dalle culture arboree da frutto 0 da foglia, specializzate 0 consociate alle 
crbacee, non molto realizzano per il mercato, se facciamo eccezione per Ia 
cultura della vite che per Ia zona rappresenta una delle risorse economiche 
di maggiore portata. Difatti la circoscrizione figura con circa 17.000 etto
litri nella totale produzione vinicola della provincia, col 9 % nella pro
duzione totale della foglia del gelso, che neanche trasforma tutta in seta, 
con tracce nella produzione provinciale delle mele e delle pere, con- appena 
I' 1 % nell~ produzione complessiva delle frutta polpose. Biamo insomma di 
fronte ad un'agricoItura estremamente povera; e da tale poverta, congiunta 
all'attuale crisi del suo prodotto agrario principale, il vino, deriva 10 spo
polamento della zona: la quale - astraendo dalle patate che produce in 
discreta quantita - non basta a se stessa ne per il frumento, ne per gli 
altri cereali che deve quindi introdurre dalle aItre zone della provincia 0 , 
dalle provincie confinanti. 

Data la preponderante est!,!nsione dei pascoli e prati permanenti, e na
turale che l'allevamento zootecnico rappresenti una risorsa economica che 
-- seppur misera - e delle ph) rilevanti. Benza poter aspirare a grandi 
intensificazioni, l'industria zootecnica locale si mantiene in stretto rap
porto con Ie possibilita foraggere dei prati stabili e dei pascoli magri, pie
trosi e bruciati daI sole. 

Dal 1927 al 1930 la consistenza numerica dei bovini ha sUbito una no
tevole diminuzione, mentre hanno segnato un aumento quelle dei suini, 
o,-ini e caprini. 

1 927 1930 

SPECIE Numeri I % I PorHa. Numorl I %0 I Per H •• 
... olutl obltanti assoluti abilanti I di S. L. (capl) pres.nti dl S. _ P. I di S. L. (capi) presenti di S. P. 

Bovlnl 4.857 86,62 0,24 0.81 3.278 - 24.76 0,18 0,61 

Cavalli • 242 2,02 0,01 0,05 207 -14,47 0,01 0,04 

Mull 0 bardoUi 24 0.20 t t 9 - 62,50 t t 

AlIinl. . 7 0,06 t t 6 -1',30 t t 

Sulnl. 1.306 10,93 0,07 0,24 1.361 + 4,21 0,08 0,25 

Pecore 230 1,93 ' 0,01 0,04 561 +144- 0,03 0·,10 

Cap ... 2M 2,13 0,01 0.05 295 + 16,14 0,01 0,06 
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Le scarse risorse del suolo non consentono naturalmente un gl'allde svi
luppo all'attivita trasiormatrice dei prodotti diretti delle culture 0 dell' al
levamento del bestiame. L'uva e il poco latte prodotto costituiscono Ie uni
che merci attorno aIle quali lavora qualche gruppo di rurali. 

Insomma, da tale attivitil.trasformatrice non puo attendersi larga ri
chiesta di manu d'opera, la quale urta pure contro Ie scarsissime possibilita 
di assol'bimehto da .parte del campo industriale. Quanto sia trascurabile 
l'attivitil. industriale della circoscrizione 10 mostrano Ie cifre raccolte nel 
seguente .prospetto. (Vedi nota (1) pag. 69). 

AttivitA industriale della circoscrizione carsica. 

(CENBIMI£NTO 1927). 
, 

Eserclzi Addetti 
-

CL'\SSl 

I I I 
Numeri % Numeri % 
assoluti assoluti 

-
Industrie connesse aU'agricoltura 4 3,05 12 5,15 
Pesea. - - - -
Miniere e cave . - _I - -
Industria del legno a amni 16 12,21 26 11,16 
Industria alime:ltari 17 13 -;- 29 12,M 
Industrie peIU, enoi, ecc. 1 0,76 3 1,28 
Industria della carta - - - -
Industria pOligraficha . 1 0,76 1 0,43 
Industrie siderurgiche e melallurgiche - - - -
Industria meccaniche . 15 11,45 26 11,15 
Lavorazione minerali esclusi i melaUi 1 0,76 4 1,72 
Industria delle costruzioni 2 1,52 7 3,02 
Industrie tessili. - - - -
Industria vestiario, abbigliamento, arredamento 64 46,86 89 38,21 
Servizi igienici, sanitari, cce. 1 0,76 2 0,86 
Industrie chimicha. - - - -
Provvista e dislribuz. forza motrice, luca, acqua 1 0,76 3 1,28 
TfQsporti e comunicazioni 8 6,11 31 13,30 

------------
Total. , 131 100 - 233 100 -

N. 
media 
addetti 

%. per 
abitanti esercizio 
presenti 

1- 3-

- -
- -
2,17 1.62 
2,42 1,70 
0,25 3-
- - -
0,08 1-

- -
2,17 1,73 
0,33 4-
0,58 3,5 
- -
7,44 1,39 
o 16 2-

- -
0,25 3-
2,59 3,87 

---
19,44 1,77 

Da esso risulta che su mille abitanti presenti nel 192i, soli 19 erano 
tt<ldetti aIle industrie. Hesta con cio confermato il carattere prevalentemente 
I'urale dell'economia del territorio, nel quale si contarono complessivamente 
131 esercizi di cui: 64 (ossia 48,86 %) attinenti alIa piccola industria del 
vestial'io, abbigliamento, arredamento; 16 (ossia 12,21 %) riguRrdanti 10. 
piccolissima industria dellegno e affini, fro. cui fu fiorente, un tempo, quella 
di fabbricazione delle fruste col bagolaro che oggi e pressoche scomparsa; 
15 (ossia 11,45 %) attinenti aIle piccolissime industrie meccaniche e 17 (os
sia 13 %) relativi aIle industrie alimentari e affini. 
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Insomma, di fronte aIle searse risol'se agrario-silvo-pastorali del terri
torio staimo Ie scarsissime risorse industriali: quelle e queste sono la 
causa vera dello spopolamento che e qui figlio della miseria, la Quale ~ 
eom'e logico - non puo essere lenita coIl'attivita. commel'ciale che e quasf 
llroibita. 

• •• 

L'attivita culturale della circoscrizione non puo che raggiungere un 
gl'lldo massimo nei terreni coltivati per i quali l'uomo e tutto, motore e ope-
1-lltore, e dA tutto se stesso onde ritrarre dai minuscoli campicelli una parte 
di quel che occorre aUa materiale sussistenza. 

Non pliO trattarsi qui di compenso equo al lavoro umano, ma si di la
voro IlmllnO non retl'ibuito. 

Qllanto scarso sia il grado di produttivita agraria del territorio, 10 di-
1lI0stl'ano Ie cifre seguenU (aggiornate al 1930) : 

imp""ibi16 oala.tale: 

a) oomplessivo 
b) per Ha_ di S. A.. F. 

L. 374.505 
20 

" 
Tal l'eddito imponibile medio unitario, subisce modificazioni da comune 

a comune: ad unestremo sta queUo di L. 14 per Ba. nel comune di Opac
cbiaseUa, nel Quale il 37,3 % della S.A. F. e a pascolo permanente, il.27 % 
a incolto produttivo, il 19,3 % a prati permanenti, il 9,4 % a seminativi e 
il 7 % a boschi; aU'estremo opposto sta quello di L. 29 per Ba. nel comune 
di S. Daniele del Carso nel Quale Ie diverse qualita di coltura stanno nel 
"eguente ordine in rapporto alIa S. A. F.: pascoli permanenti 37,9 %, prati 
permanenti 28,1 %, boschi 14 %, seminativi 11 %, culture legnose specia
lizzate 4,6 %, incolto produttivo 4,4 %. 

Di fronte a gradi di produttivita agraria tanto bassa, sarebbe come 
l'ecare offesa al buon senso pretendere anche un modesto grado di intensita 
capitalista: se il lavoro umano e tanto mal retribuito, operando con trascu
I'll bile concorso di capitali acquistati, immaginiamoci a cosa si ridurrebbe 
tale retribuzione se parte del prodotto netto dovesse essere assol'bita da in
tel'essi per capitali investiti nel suolo permanentemente 0 temporaneamente. 
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. CAPITOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA, IMPRESA E MANO D'OPERA. 

1. - Divisione del territorio agli effetti della pro prieta e del frazionamento. 

Come al seguente prospetto risulterebbe ripartita la superficie fra Ie 
singole categorie di proprietari: 

SuperHc!e produttiva 

CATEGORXE DX FROPRlETARI totale lavorabile I __ p_a_sc,ol_iv_a ___ bo_sca--:-ta __ 

Ra. % Ra. I % Ra. I % Ra. % 

Stato. - - - - - - - -

Comuni cataslaH . 1.888 10,36 .5 0,09 892 8,52 991 42,25 

Altri Enli ci_iIi . 129 0,71 2 0,04 112 1,07 15 0,64 

Enti ecclesiastlci . 121 0,67 97 1,79 U· 0,1' 10 0,42 

Persone fisjche private 16.084 88,26 5.302 llS,08 9.452 90,27 1.330 56,69 
--- -- --- -- ----- ---

Totale . 18.222 100 - 5.406 100 - 10A70 100 - 2.346 100 -

Sono dunque i comuni catastali (frazioni) e i privati che si distribui
E.(;ono la quasi totalita. della superficie produttiva. 

Fra i primi, quelli appartenenti al comune amministrativo di Comeno 
posseggono la massima estensione (837 Ha.), seguono poi quelli del comune 
di Opacchiasella (Ha. 651), S. Daniele (Ha. 222), e Temenizza (Ha. 178). 
Trattasi di beni pascolivi di natura pill 0 menu rocciosa e di boschi poveri 
fra i quali dominano gli alti fusti di conifere (Ha. 949) sui cedui semplici 
di carpino, frassino e rovere (Ha. 42). 

Situati ad altitudini comprese fra 200 e 600 metri, risultano sottoposti 
a. godimento collettivo dei villici; e· precisamente: sono oggetto di libero 
godimento queUi a.ppartenenti ai' comuni catastali amministrativamente di
pendenti dai comuni di Comeno e S. D:lniele; sono oggetto di veri .e propri 
usi civvci gli altri. La ridottissima superficie lavorabile di proprieta. comu
\lule, e data in enfiteusi ai contadini del luogo. 

Di trascurabile entita. sono Ie superfici produttive appartenenti ad altri 
Enti civili e agli Enti ecclesiastici (Chiese), Ie une e Ie altre situate pl'eva
lentemente nel comune di Comeno e di regola' date in affitto ai contadini. 

La persone fisiche private si ripartiscono oltre i 7/8 'della totale super
fide produttiva che in rapporto aIle diverse qualita di investimenti risul-
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tanG costituiti: per il 33 % da superficie lavorabile, per il 58 % da pascoli e 
per il 9 % da boschi; sicche, nonostante che l'attivita privata tutto abbia 
escogitato per trasformare l'ingrata terra, questa ha mantenuto prevalenti 
i sistemi estensivi di sfruttamento. 

In rapporto al frazionamento fondiario per Ditte e per particelle, Ie 
cifre che seguono ce ne danno la dimostrazione: 

Ditta (1) 
P .. rticBlle (1) 

Numeri assoluti 

4..738 
53.246 

SuperOcie media 
diogni Ditta 

o di ogoi partice,lIa. 
Ba. 

3,0943 
0,2753 

Numero 
di particelle 

posaedute 
da ogni Ditta 

11,2 

II numero medio di particelle appartenenti ad ogni foglio di possesso 
e la superficie medilL territoriale di ogni particella risultano: il primo' pres
soch~ raddoppiato, la seconda notevolmente inferiore, rispetto al numero e 
alIa superficie media delle particelle costituenti Ie Ditte delle precedenti 
cil'coscrizioni. 

Cic} si deve al fatto che il proprietario-coltivatore che domina nella 
zona, dissoda e coltiva qua e 111 dove sembra che il terreno offramaggior 
rim unerazione. 

Nonostante l'assenza di beni demaniali dello Stato e di altri di pro
prieta collettiva, stanno sempre i beni dei Comuni catastali ad aumentare 
notevolmente la superficie mediaproduttiva di ogni Ditta privata. 

Difatti essa si ridurrebbe a poco pill di due e,ttari quando tosse deter
minata in funzione della sola superficie produttiva appartenente a privati; 
e scenderebbe ad 1 Ha. circa quando la si determinasse in funzione della 
s. L. Superfluo ~ poi avvertire che di minima grandezza deve essere la su
perficie media di una particella lavorabile per effetto della forte prEwalenza 
(oltre il 70 % della S. P.) che Ie culture estensive vi hanno su quelle pro
priamente agrarie. Quindi, particella di terra arabile di micl"oscopica gran
dezza. e piccolissimo possesso fondiario, sono Ie note caratteristiche di que
sta zona che ~e Ie olfre anCOl" pill. stridentirispetto a quelle delle zone pre
cedenti. Se aggiungiamo la disordinatissima. frammentazione fondiaria (di
spersione particellare), in riguardo alIa quale c'~ da rimaner pensosi, senza 
esser pessimisti, circa la possibilita. di applicazione delle desideratissime 
ri unioni particellari, si puc} avere una idea' di quel -che '~ la effettiva cata
strofica distribuzione nello spazio, della pr~prieta. forid~al"ia arabile: cata
strofica distr~buzione vol uta, si badi bene, pill che dall'uomo dalla natura 
stessa del territorio; sicche a renderla menu tale occorrerebbe radicalmente 
mutare quest'ultima: e che possano arrivare a tanto Ie pill. recenti dispo
sizioni in merito aIle auspicate riunioni particellari, molto ne dubitiamo. 

(1) Non vi sono comprese queUe del comune dl OpacchiaseUa. 



- 106-

Dal numero degli articoli di ruolo dell'imposta fondiaria deduciamo 
Ie seguenti cifre che piu si avvicinano alIa reale distribuzione della S; P. 
tl Iavol'abile fra classi di proprietari: 

Superficie Numero Superflcie media 
Superficie media 

lavorabile 
COMUNI AMMINISTRATIVI produttlva. produttiva probabile per articolo 

~articol1 di ruolo per articoic; di ruolo di ruol0 
Ha. Ha. 

-

Comeno 7.792 2.438 3,1960 0,8600 

OpacchiaselJ~. 4.367 601 7.1497 2,0000 

S. Daoiele del Carso 3.033 980 3,0950 1,4000· 

Temenizza 3.030 731 4,1463 1,9000 

Circoscrizione. 18.222 4.750 3,8362 1,1400 

quando si tenga conto che Ie culture estensive (boschi e pascoli) e l'incolto 
pl'oduttivo unitamente ed in rapporto alla totale S. P., occupano il 59 % 
nel Comune di Comeno, il 71 % nel comune di Opacchiasella, il 56,4 % in 
quello di S. Daniele e il 76,3 % neIl'altro di Temenizza, non stentiamo a 
spiegarci Ie indicate superfici medie lavorabili assegnat~ ad ogni articolo 
III ruolo e che abbiamo determinate supponendo che .ad ogni articolo sia 
intestata qualche superficie lavorabile. Cos1 di fatto non e, rna l'errore che 
qui commettiamo e di lieve portata, poiche quattro soli sono gli articoli di 
1'1]010 intestati alle pro prieta. comunali, pochissimi quelli intestati ad altri 
Enti civili ed a Enti ecclesiastici; d'altra parte il 98,08 % della totale S. L. 
e di proprieta. privata; quindi Ie medie che abbiamo esposte non devono 
essere molto distanti dalla realta.. 

Possessi piu. piccoli non potremmo immaginarne, rna si rendono molto 
piu minuscoli se Ii determiniano in funzione di quella superficie lavorabile 
richiedente efl'ettivamente una elevata quantita. di lavoro: Quale e quella 
(lccupata dai seminativi e dalle culture legnose specializzate; eccone Ie 
dfre: 

Comeno . 
Opacchia .. na 
S. Daniele 

Temenizza . 

COMUNI 

Circoscrizione. 

Seminativi 
e culture Ie goose 

Ha. 

1.168 
410 

473 

285 

2.336 

I 
Seminaliv! 

e colture leg nose 
per arlicolo di Nolo 

Ha. 

0,4790 
0.6820 
0,40826 

0,8890 

0,4918 

Ie quali, neanche devono essere lontane dalla realta. perche chi possiede 
superficie lavorabilepossiede certamente seminativi, se non sempre parti
celIe a culture legnose specializzate. 
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Da. un esame delle tabelle delle variazioni catastali verificatesi fra II 
giugno 1929 e il giugno 1930, rileviamo quanto appresso: 

Ditta • 
Partioelle • 

Numero complessh'o 
nel 1929 nel 1930 

4.691 
53.217 

4.738 
53.241 

% 
di (+) 0(-) 

+ 1,00 
+ 0,05 

Quindi, sebbene in misura pin attenuata, notiamo anche in questa zona 
una certa tendenza a ulteriori frazionamenti; se il maggior numero di 
particelle sia dovuto a divisioni effettive della proprieta. 0 ad ulteriori tra
sformazioni di porzioni di superfici pascolive in superfici lavorabili, non 
sappiamo dire; l'essenziale e di constatare la tendenza ad un ulteriore fra
zionamento per Ditte e per particelle, nonostante che esista nella zona il 
regime del maggiorasco che porta a dimezzare la proprieta con assegna
zione di una meta al primogenito e dell'altra meta agli altri figli, i quali 
debbono essere liquidati possibilmente in denaro senza procedere a spar
tizioni fondiarie (1). Nel corso dell'anno 1929-30 furono eseguite 2489 volture 
catastali, che, messe in rapporto al numel'O delle Ditte presenti al 1929, ci 
danno un grado di mobilita della proprieta fondiaria pari al 53 %: accen
tuatissimo quindi rispetto a quello constatato nelle precedenti circoscri
zioni. 

Le affermazioni fin qui fatte in merito alIa assoluta prevalenza delle 
piccole propl'ieta lavorabili a carattel'e piuttosto particellare, trovano con
fel'mlt nelle cifre seguenti che abbiamo fissate con scorta di informazioni 
e dati catastali: 

CUre assolute % 
in Ha. della S, L. 

}'ropriet~ minori di Ha. 2 (2) • 4,054 75 
1.081 20 do. Ha. 2 a 10 

" 271 5 
" " " 10 a 50 • 

Totale 5.406 100 

Lo squilibl'iO fra capacita lavol'ativa delle singole famiglie di piccolis
l'imi propl'ietari e quantita di lavol'o richiesto dalle corrispondenti pro
pl'ieta lavorabili, appare in questa zona ancor pin evidente di quel che non 
sia nella circoscrizione collinare. Sicche pin che in 'quella si rendono ne· 
cessari quei supplementi ,di lavoro e di reddito extra rurali a vantaggio 
delle classi rurali lavoratrici: supplementi di non facile realizzazione data 
la. gill. notata scarsissima capacita di assorbimento che la circoscrizione ci 
otl're in rapporto aHa mana d'opera. 

(1) Vedi anche nota (1) a pag. 224. 
(2) MoUe do. Hn. 0,5 a 1. 
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Conseguentemente Ia figura economica che assumono in particolar modo 
i piccolissimi proprietari coltivatori, e qualcosa di indefinibile; e infatti 
particolarmente in questa zona che essi si trasformano quando in artefici e 
quando in commestibilisti, quando in osti e quando in dipelldenti di Enti 
pubblici (messi comunali, fattprini postali, ecc.); ed e proprio in questa 
zona, nemica di una prospera economia terriera, che osti e commestibilisti 
sono in prevalellza piccoli e lliccolissimi proprietari coltivatori, nOllostal1te 
che essi possano contare, oltre che sugli scarsi redditi della S. L., su quelli 
uerivabUi dai pascoli e dai boschi privatamente 0 collettivamente goduti. 

(~ui, piil che altrove, il sistema arativo-pascolo-bosco e veramente quaI
cosa di immodificabile; ad esso e Iegata Ia vita della misera popolazione 
I"urale, alla quale non si ofl'rono prospettive economiche migliori se non 
attraverso un migliore sfruttamento del suolo con una piil intensa e razio
mtle cultura forestale, unicache possa sfidare Ie avversita climateriche e 
piegar quindi IlL roccia a dar qualche prodotto. 

2. - Rapporti fra proprieta e impresa (in % della S. L.). 

Si puo ritenere, sempre in via approssimativa, che suI 99 % della S.L. 
si sV{llga Ia proprieta imprenditrice e suI rimanente 1 % quella non im-
1J1'enditrice (affitto ed enfiteusi). 

Per questa seconda forma, e presso a poco a ripetersi quanto abbiam 
gift esposto trattandone nella circoscrizione precedente. 

'l'rattasi cioe di piccole e piccolissime affittanze 0 enfiteusi coltivatrici 
(quest'ultime limitate a pochissimi casi) a carattere particellare alle quali 
sono interessati: 0 gli stessi piccoli proprietari coltivatori (caso comune), 
e si hanno allora i pToprietari-affittuari-coltivatori 0 i proprietari-enfiteuti
coltivatori, 0 contadini non proprietari (caso assai raro) , e si hanno allora 
gli affittuari-coltivatot"i. 

Gli stessi piccoli e piccolissimi proprietari coltivatori sono talvolta 
spinti a prendere in -affitto una 0 piil particelle di terra arabile, dalla ne
cessita di aumentare la base fisica della propria impresa, onde rendere pos
sibile un maggiore impiego di manu d'opera da parte dei componenti la 
famiglia, alcuni dei quali sarebbero altrimenti costretti a pres tar lavoro 
contro salario 0 a rimanere involontariamente. disoccupati. II ricorso agli 
aJIitti particellari da parte degli stessi piccoli proprietari coltivatori, va 
insomma inteso come ~n inezzo tendt'nte a rendere piil autonome Ie im
prese terri ere. 

Casi di piccoli proprietari che prendono in affitto una 0 piil particelle 
di terra arabile di comodo accesso e di facile sorveglianza, e che ne cedono 
in aJIitto altre ad altri piccoli proprietari, si hanno pure in questa zona che 
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ci oifl'e quindi la. duplice figura economica del proprietario coltivatore che 
e ad un tempo affittuario e Iocatore. 

MaggioI' importanza economico-sociale vi acquista III. proprieta-iAnpren
ditrice che si ripartisce fra proprieta coltivatrice (64 % della S.L.) e pro
lwieta iAnprenditrice capitali"stica (35 % della S.L.), poicbe 10 scambio 
d'opera, pure praticato in questa zona, sebbene in misura molto meno in
tensa rispetto alIa zona precedente, elimina ogni ricorso, da parte del pro
prieta rio coltivatore, alI'acquisto di mana d'opera avventizia. 

Tl'attasi anche qui di piccole e piccolissime proprieta coltivatrici di 
singoli contadini che llono in maggioranza (ci.rca il 39 % della S. L_) non 
auton,ome, mentre alcune si rendono alttonorne ricorrendo' ai citati aflltti 
pal·ticelIari (1). 

Tra Ie proprieta imprenditrici capitalistiche si hanno aicuni casi di 
media proprieta; casi che pel' fissarli in % della SoLo, si possono indicare con 
tracce; mentre su quasi il 35 % della S.L. si svolge III. p~ccola proprieta 
llnprenditrice-capitalistica che e normalmente non autonoma nel senso che 
i ceti borghesi che la rappresentano esercitano pure aItre pl'ofessioni liberali . 

.1. - Rapporti Ira impresa e mano d'opera (in % della S. L.). 

Non, avendosi nella eircoscrizione imprese capitalistico-Iavoratrici, e 
naturale ehe i rapporti in parola interessino esclusivamente I'impresa eapi
talistiea della proprieta. 

Trattasi di rapporti fra singoli proprietari imprenditori capitalisti e 
.singole famiglie lavoratrici, a ciascuna delle quali e assegnata una unita 

(1) Non possiamo tacere suI modo come si sono andate formando queste minuscole 
proprietll. di terra lavorabile_ 

Dalle cave di prestito delle doline, I piccoli proprietari hanno tratto te-rra rossa per 
portarla nel luoghi pietrosl pia vicini all'abitazione, onde formare minuscoll appezza
menU BtU ad accogliere queUe culture I cui prodotti si rendono necessari aU'esistenza 
steRsa del contadino: 11 quale ha dovuto toglier pietre per metter terra, utilizzandole 
per 1 modestlssiml murl di contine della creata particella. Quando si consideri che il 
trasporto di questa terra rovente, daUe doline sul luogo pia comodo, e eff'ettuato nor
malmente a braccia, ci sl convince dell'enorme potenza di attrazione che la terra, e non 
la roccia, eserclta sull'uomo neU'arido Carso: del quale ne soff're Ie miserie e ne scruta 
Ie scarse posslbllltll. produttlvej ma ci si PUQ anche domandare: di appezzamenU tanto 
fatlcosamente creatl, sia pure su fondo roccioso altrui e senza alcun consenso, spetta 0 
non ai 101'0 creator! 11 leglttlmo dirltto di proprietll.? questa ci domandiamo, in quanto 
non uno rua pia casi del genere - ossia di editlcazlone di terra agraria su fondo lmpro
-duttivo altrui (intendl comunale) - se ne incontrano nella zona. Se e vero che il lavoro 
e un dovere sociale, che col lavoro si esaJta la prima, miiJslon~ dell'uomo j se e vero che 
<c Unico tltolo legittlmo dl dominio BU qualsiasi mezzo di produzione e di scambio e II 
lavoro, che solo II lavoro e padrone della sostanza retia massimamente fruttuosa al
l'pconomia generale I) (dalla carta del Carnaro dl G_ D' Annunzio), aUa domanda po
'Stacl non possiamo - a nostro avviso - risponderci negatlvamente; e negativamente 
non PUQ rispondersi chi ha l'alto ufticlo di regolare la liquidazione di cert! diritti pri
vati e acquisiti non con n solo uso, ma col lavoro e con l'uso, su beni comunali. 
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poderale (1) (proprieta. appoderata) 'di estensione pili 0 menD coordinata 
alla sua capacita lavorativa e normalmente priva di casa colonica: dimo
doche 131 famiglia lavoratrice abita in case accentrate 'in paesi e villaggL 

Diversamente da quant~ si e notato nella zona del CoIlio, qui abbiamo 
prevalenza dei rapporti con coloni pa;rziari puri (mezzadri) su queIli con 
doloni parziari quasi affittuari (affitto misto); si puo ritenere che i pl'imi 
tSiano applicati approssimativ:amente suI 25 % della SoLo, i secondi suI 
rimanente 10 %. 

E' .'da notare in proposito che i contratti di colonia parziaria pura BOno. 
limitati aIle localita che possono vantare terreni. pili fertili, mentre queIli 
misti (di colonia p,arziaria e affitto) interessano Ie aziende a prevalente col
Hvazione erbacea. 

Inriguardo ai coloni parziari puri, e anche da tep.er presente che al
cuni di essi sono talvolta anche affittuari di altri appezzamenti di terreno. 
appartenenti ad altri propriEitari, e talvolta anche piccoli proprietari: si 
hanno cioe proprietari affitt-ua;ri e mezzadri-aifittuari, quest'ultimi da non' 
confondersi con i coloni parziari quasi affittua;ri j i mezzadri puri si pos
sono poi in certo qual senso paragonare talvolta ai camporaioli toscani, in 
quanto hanno l'obbligo di fornire tutto it lavoro manuale richiesto dal 
fonda niezzadrile e quello di partecipare a meta delle spese di coltivazione. 
per dividere poi a meta col proprietario i frutti del fondo_ 

Le clausole contrattuali regolatrici dei rapporti fra proprietari im
prenditori capitalisti e coloni pal'zia~i puri 0 quasi affittuari, sono analo
ghe a quelle vigentiper gli stessi cohtratti applicati nella circoscrizione pre
(~edente. Si vedano percio al capitolo « Modalita contrattuali»_ 

Tanto fra mezzadri puri come fra coloni parziari quasi atlittuari, vige 
10 scambio d'opera sebbene in misura non molto rilevante; dimodoche il 
lavoro manuale necessario aIle imprese agrarie capitalistiche parziarie e 
fornito da coloni parziari quasi affittuari e famigliari sullO % della S_L_ 
e da coloni parziari puri e famigliari suI 25 % della S_ L_, mentre quello 
necessario alle imprese lavoratrici risulterebbe - come ved~mmo - for
nita suI 64 % e sull'l % della S. L. rispettivamente da proprietari e fami
gliari e da fittavoli puri e famigliari. Valgano in proposito Ie considera
zioni gia fatte trattando della ripartizione del lavoro manuale necessario. 
alle imprese agrarie delle due zone del CoUio e del Vipacco: Si nota tutta
via in questa circoscrizione un'assoluta indipendenza delle. impl'ese agI'a
rie, dal mercato del lavoro salariato: e cio non e male data la scarl)issima' 
potenzialita produttiva delle medesime_ 

II) Vedi nota (1) a pag. !14. 



- 111-

4. - Tipi economici di impresa terriera. 

Cool'dinando quanta e stato esposto nei paragrafi precedenti, risulte
l't'bbero presenti gli stessi hpi di imprese lavomtricigia. rintracciati nella 
circoscl'izione collinare: in phi si banno Ie piccole imprese lavoratrici (di 
mezzadl'i affittuari) individuali, stabili, integl'ali (snlla parte di terreno in 
affitto) e parziarie (sulla parte di fonda a mezzadria); risultano innumero 
limitatissimo e ciascuna di elS~e ha un'ampiezza aziendale variabile da casu 
a caso, ma che normalmente non arriva a 4 ettari: alcune sono autonome 
ed altre non autonome. Per gli altri tipi comuni aIle due circoscrizioni e 
da osservare:' Ie piccole imprese lavoratrici (di proprietari 0 pt'oprietari
affittuari 0 proprietari-enfiteuti 0 puri affittuari) sono autonome (25 % della 
S.L.) e non autonome (40 % della S.L.): Ie prime si svolgono su aree lavo
rabili comprese fra 2 e 5 ettari, Ie seconde su aree che raramente arrivano 
ai 2 ettari, e tlltte trovano supplementi di reddito nella sfruttamento di 
terreni pascolivi e boscllivi posseduti in proprio 0 goduti in forma collet
tiva; Ie piccole imprese lavoratrici di coloni parziari puri, che si svolgono 
tin ampiezze lavol'abili oscillanti fra 2 e 4 ettari, sono qui in numero pin 
,·ugguardevole, mentre sono molto menu diffuse rispetto aHa circoscrizione 
cnllinal·e Ie piccole imprese lavoratrici di coloni parziari quasi affittuari 
rhe si svolgono su aree lavorabili di circa 5 ettari cui si aggiungono nor
malmente pascoli eboschi; Ie grandi iJmprese lavoratrici collettive integmli 
si svolgono su terreni di uso civico (10 % della S.P!), hanno carattere fore
stale e pastorale e sono in stretta coordinazione particolarmente con Ie pic
cole imprese lavoratrici che occupano la maggior parte dell'area lavorabile. 

Fra Ie forme capitalistiche, si hanno pure qui Ie grandi e piccole im
prese di ceti. borghesi de!lcritte nella precedente circoscrizione; Ie piccole, 
che sono di regola non auto'nome, si svolgono su un'ampiezza lavorabile di 
circa 4 ettari integrati da superfici pascolive e boschive; Ie altre hanno 
ampiezze aziendali lavorabili non minori di 5 ettari ne superiori di regola 
ai 30, e insieme alle precedenti svolgono Ia Ioro gestione su circa il 35 % 
della S.L. 

Le imprese di cui si e discorso sono normalmente .fornite di bestiame 
prevalentemente da reddito (bovino, suino, ovino e, in taluni casi, anche 
caprino): alcune, cosi di quelle Iavoratrici integrali come di queUe capita
listiche, hanno anche bestiame da lavoro (equino' e bovino) che talvolta im
pl'estano, contro scambio di Iavoro umano, a, quelle che ne simo spl'ovviste. 
Tutte posseggono poi attrezzi rurali pitl 0 meno deficenti rispetto a quanto 
potrebbe occorrere per una razionale Iavorazione del fondo. II propl'ietario 
diretto coltivatore abita in centri rurali, ma in abitazione propria ph) 0 

menu sufficente aIle esigenze della famiglia. Nelle imprese Iavoratrici dei 
c\)loni parziari puri 0 quasi affittuart, Ia casa colonica e Semp1'6 fornita dal 
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proprietario; cio non avviene quasi mai nel caso di piccole imprese lavo
l'atrici parziarie (partitanze) 0 integrali (piccolo affitto) imbastite su pic
coli appezzamenti da agricoltori che sono 0 _non sono nel contempo _colti
vatori di propri fondi. 

5. - Irnprese staccate dal suolo, rna strettarnente connesse con I'agricoltura. 

Riguardano esclusivamente Ia Iavorazione dei non ingenti prodotti bo
schivi e costituiscono dei deboli addentellati delle imprese agrarie intese in 
sensa stretto. 

6. - Classificazione dei rurali. 

Rispetto aIle categorie professionali notate come presenti nella pre
cedente circoscrizione, mancherebbero in questa Ie seguenti: 

- quella degli imprenditori contadini proprietari del fond? con im
presa collettiva su terra non Iavorabile; 

- tutte queUe degli ';,mprenditori capitalisti conta4:ini e quella dei 
contadin'i non imprenditori. 

Si intende che per Ie categorie comuni aIle due circoscrizioni, variano 
da· una all'altra gli indici .di loro rappresentazione: ma cio si puo agevol
mente rilevare esaminando accuratamente Ie indicate ampiezze territoriali 
ISU cui si svolgono i vari tipi di impresa. 
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VIII. - ClRCOSCRIZIONE 

DELL' ALTA E BASSA PIANURA FRIULANA 

COMUNI: Capriva di Connons, Connons, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, 
Mariano del Friuli, Romans, Hagrado. 

CAPITOLO I. 

GENERALITA. 

1. - CaraHeri fisici. 

Misura una S. T. di Ha. 12.892, dei quali Ha. 11.665 sono produttivi e 
comprende Ie due zone agrarie: Alto Friuli e Basso Friuli, nonche il co· 
mune d.i Capriva di Cormons appartenente alIa zona agraria collinare; 
occupa insomma il territorio che resta limitato: a nord dagli ultimi gra· 
dini delle colline del Collio, ad est dalla riva destra del basso Isonzo fino 
alla sua conlluenza col T. Judrio, ad ovest dalla riva sinistra del T. Judrio 
fino alIa sua conlluenza col basso Isonzo. Ha insomma la figura di un 
triangolo, pressoche isoscele, avente per base la riva destra dell'Isonzo e per 
eateti la riva sinistra del basso Judrio e una linea che, pal'tendosi dai 
pressi d.i Brazzano, si congiunge con l'Isonzo a Gorizia. 

Si puc> considerare come 10 sprone sud-orientale della. pianura frin
lana: ha un'altitudine media sui l.m. di circa m. 30, superiore quindi a 
quelIa della zona bassa del Monfalconese facente parte della provincia d.i 
'frieste. 

Formatasi con i' matel'iali alluvionaIi delI'Isonzo, presenta nella massa 
ciottoli di varia grossezza commisti a materiale argilliforme proveniente 
dalle soprastanti colline. 

n terreno agral'io riposa comunque su un letto di ghiaie d.i formazione 
recente: e generalmente poco profondo, non superando che raramente i 
50 cm. d.i spessore, e quindi soggetto alla siccita .estiva. 

La zona e percorsa da torrentelli, asciutti per la massima parte del
I'anno, ma che rapidamente si gonfiano per' effetto delle pioggie, inon
dando talvolta i terreni circostanti, per cui parte del territorio e soggetto 
ad opere di bonifica. 
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2. Dati demografici e notizie etnografiche. 

Dai censimenti 1921 e 1931 rileviamo Ie seguenti cifre: 

Censlmenlo 1921 

I 
Censimento 1931 

POPOLAZION.E 
Nomerl 'I Per Kmq. Numeri 

I 
Per Kmq. 

assoluti 

I I 
assoluti 

I e numeri dl S. T. dl S P. e numeri di S. T. di S. P. indict ind~ci 

Popoluione. presente (di ratio). 27.692 215 237 27.970 217 240 
(100) (101) 

Popoluione' residente (legale) . 27.975 217 239 29.017 225 249 
(100) (lU4) 

che ci mostrano una densita pel' Kmq. di S. A. F. p,oco inferi9re alIa stessa, 
riferita alIa S. L. E' cio conseguenza della minore superficie occupata qui' 
dai boschi, dai pascoli 'e dall'incolto produttivo. Per quanto non'si sia di 
fronte a densita. eccessivamente elevate, pure non sono da cOllfrontarsi con 
quelle bassissime del Carso e delle due circoscrizioni montane. 

In considerazione del largo posto che vi hanno i seminativi - che con
sentono una considerevole attivita. e intensita. culturali - e del fatto che· 
Ie densita. indicate hanno per base tutta la popolazione e non soltanto· 
qllella agricola, sia pure' predominante, crediamo di non errare ammet
tendo che nella circoscrizione vi sia un certo equilibrio fra possibilita. pro· 
duttive del suolo agrario, capacita di assorbimento per la manu d'opera.. 
agricola e pressione demografica. Che esista tale equilibrio ce 10 conferma 
la mancanza di emigrazione. 

Dei 27.692 abitanti presenti al 1921, si aveva la seguellte ripartizione 
fra centri e case sparse. 

Popolazione presente nE'1 singoli centri • 

.. .. in oase sparse • 

Totale • 

Numeri assoluti % 

25.220 
2.412 

21.692 

91 
9 

100 

Campagne molto poco abitate e intenso agglomeramento degli abitanti. 
in centri rurali, sono dunque Ie caratteristiche anche di questa zona. 

Dal 1921 al 1931 la popolazione presente ha segnato un lievissimo in· 
cremento decennale (0,01), mentre pill. accentuato e stato l'incremento della. 
popolazione .legale (0,04) d<wuto fondamentalmente al prevalere delle na· 
Rcite sulle morti. 

Etnograticamente gli abitanti sono ripartiti fra ladini, italiani e slo· 
veni, ma questi ultimi sono limitati a qualche piccolo nucleo, mentre i: 
ladini costituiscono la massa prevalente. 
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3. - CaraHere economico del territorio. 

Bulle imprese terriere si basa l'economia della circoscrlzlone, 130 cui 
8uperficie produttiva risulta ripartita come al prospetto seguente fra Ie 
liingole qualita di -cultnra e di incultnra: 

-

SuperOci. 
% 

QU ,\LlT\ DI OOLTUR,\ I! DI I~OOLTUR'\ 

della S. T. I d~ila S.'\. F·t della S.L. 
H •. 

StmlnaUYI lemplici • arborati . 7.889 61,19 67,63 81,840 

Prall permaD"nll • 1. lIS 8,840 9,54 11,55 

Culture lpeclaliuala dl planIB legnooe 637 ',8' 5,46 6,61 

Superftcie lavorabile. 9.639 74,77 82,63 100 -

rrall-paocoll permanenll - - - -
PalCOli pc(lD8nenti 399 3,09 3,412 -
Boachl 1.075 8,840 9,22 -
Incolto produlUYo. 552 4,29 ',73 -

Superftcla agnlrla fore81a1 •. 11,665 90.'9' 100 - -
SuperDele lmprodutllva. 1.227 9,51 - -

SullerDele territorlale. 12.892 100 - - -

Bi accentua cioe in questa zona il carattere economico prevalente
mente agrario, poiche non pin sui boschi e sulle altre culture estensive, non 
pin sull'allevamento' brado e semibrado del bestiame e neppure sulle cul
ture legnose specializzate, si basa l'economia rurale del territorio. 

Son qui i seminativi ad assumere un assoluto predominio su tutte Ie 
altre qualita di cultura, Ie quali sommate insieme, occupano una superfi
de inferiore al 33 % della S. A. F. 

Pochi prati stabili e meno pascoli permanenti: quelli ridotti a meno 
di 1/10 della. S. A. F. e a poco pin di 1/10 della S. L.; questi limitati a 
poco meno di 1/30 della S. A. F. Cosi i boschi che fra tutte Ie culture sono 
scesi al terz'ult~mo posto, mentre stanno al primo, per superfice occupat31 
nelle due circoscl'izioni montane ed in que~la collinare. 

Fra i seminativi, quelli con piante legnose stanno a quelli semplici nel 
rapporto di 1: 0,13; fra i prati permanenti, quelli semplici stanno agli ar
borati come 1 :0,36, e per i pascoli il rapporto fra semplici ed arborati e 
di l: 0,95.' 

Nei seminati'Vi, Ie culture cerealicole (mais escluso) occupano circa il 
26 %, il mais il 31 %, Ie patate il 3 %. il prato artificiale circa il 27 %, Ie 
culture ortive poco meno dell'l %. 

La coltivazione del grano, fatta oggetto di assidue cure da parte della 
locale Cattedra di Agricoltura, ha subito notevoli miglioramenti rispetto 
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all'anteguerra. e pUO oggi fornire una. produzione media. ad ettaro di circa 
20 Q.li nelle terre mi'gliori superando quella degIi altri cert'ali affini. 11 mais, 
in annate normali per andamento stagionale, puo dare fino a Q.li 45 in media 
ad IIa., mentre in annate con estati siccitose non arriva a. produrl'e 3+ 6 Q.li. 
11 prato artificiale, quando non abbia contrastato 10 sviluppo da siccit:1, puo 
fornire produzioni unitarie medie di oltre 60 Q.li. E' da sperare che saran no 
in avvenire attenuati i danni della siccita, in seguito alIo sfruttamento delle 
acque dell'Isonzo a scopo irrlguo oltre che idroelettrico, 0 a. mezzo di acqua 
di appositi serbatoi. 

La. 'estesa superficie destinata ai cere ali, toglie molti ettari al prato 
artificiale, per cui non molto ricco vi e l'allevamento del bestiame e non 
forte e la dotazione letamica delle singole imprese; sicche i terreni non 
possono a.rricchirsi di sostanza organica che tanto Ii .migliorerebbe fisica
mente, ne Ie 'colture sarchiate possono ricevere quell'impulso tecnico cul
turale che sarebbe desiderabile onde ridurne la lora superlicie senza abbas
sarne la. produzione complessiva a.ttuale. 

Fra. Ie culture -legnose da frutto, la. vite in cultura specializzata. e pro
miscua concorre con circa il 10 % alIa produzione vinicola complessiva 
della provincia; mentre il melo, il pero e Ie piante lJ. frutto polposo figu
ranG -con appena 1'1,50 % nella produzione frutticola provinciale_ 

L'l,tllevamento del baco da seta, e quindi la coltivazione del gelso, do
vrebbero costituire una. de~le fondamentali attivita agrarie della circoscri
zione. Difatti di fronte al1e 180 oncie di seme bachi allevate nella circoscri
zione collinare nel 1927, si ebbero 3600 once allevate nella cil'coscrizione 
che stiamo esaminando; tal cifra ci -dimostra la potenzialita produttiva di 
questa attivita economica dalla quale pero non si traggono produzioni 
troppo abbondallti: la campagna bacologica del 1927 porto infatti ad, una 
pl'oduzione globale di circa 195.000 Kg. di bozzoli con una resa per oncia di 
soli 54,50 cMlogrammi (in annate buone Ia. resa puo salire a 70 Kg.). 

La consistenza numerica del patrimonio bestiame, risente della limitata 
estensione occupata dalle culture foraggere permanenti e avvicendate e, 
come nelle altre circoscrizioni, ha segnato una notevole diminuzione dal 
1927 al 1930 dovuta al succedersi di annate siccitose: 

1927 . 1930 

SPECIE Numerl I % I Per Ha. Numeri I % I Per Ha. 
.... oluti abitantl I di S. L. 

a .. oluti di (+) 
(capi) present! di S. P. (capi) 0 di (._) di 50. P. I di S. L. 

Bovini. 6.313 20,5 0,54 0,65 5.222 - 17.2 0,45 0,54 
CavaJJI . .. 832 2,7 0,07 0,09 686 - 16,3 0,06 0,07 
Mull e bardoUi • 66 0,2 t t 30 - 54,5 t t 

Asini 36 0,1 t t 22 - 39,0 t· t 
Suini 8.713 12,0 0,82 0,40 3.260 - 12,2 0,28 0,34 

Pecore • 15 t t t 252 + 1,580,0 0,02 0,03 

Capre 341 1,1 0,03 0,04 415 + 21,7 0,04 0,04 
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Fra Ie indusuie trasformatrici dei prodotti diretti del suolo, oltre 
quella del filugelIo, gia. notata, merita particolare menzione l'altra di tra
sfol'mazione dei foraggi con bestiame da carne e da latte. 

Nessuna forma coopel'ativa di pl'oduzione e trasformazione dei prodotti 
del suolo annovera la circoscrizione: poich~ anche Ie due industrie sud
clette hanno carattere privato e non inlluiscono in modo rilevante sui mer
cato del lavoro e dei prodotti. 

Fino a qualche anna addietro, esistevano essiccatoi cooperativi boz
zoli, ma oggidi - in conseguenza della diminuita attivita. bacologica -
tlono in gran parte scomparsi e quelli che sopravvivono funzionano a scar
lamento ridotto. 

I1anno preso invece un certo sviluppo moIte casse rurali di prestiti, 
1:. cui capacita. finanziaria segna pero attualmente una forte depressione 
in conseguenza dei pill limitati risparmi delle classi contadine. 

A completal'e il quadro dell'economia prevalentemente agraria di que
ste due zone, valgano Ie cifre del seguente prospetio che mettono in luce 
quale sia il 101'0 sviluppo industIiale. (Vedi nota (1) pag. 69). 

Attivita iDdnstriale della circoscrizione dell'Alta e BasS8 Pi anura Friulana. 

(CBIISIMBIITO 1927). 

- Esercizi A.ddetti N. 
media 

CLA.SSI 

I I I %. 
addeUi 

Numeri Numeri per 
% 

assoluti 
% abitanti esercizio assoluli preseoti 

-
Induat.rle connesse aU'agricoltura. 27 5,78 56 2,58 '1,82 2,74 

Fe .... - - - - - -
Miniere e cave. 1 0,20 6 0,28 0,19 6-

Industria del legno •• rOni. 63 13,49 478 22,04 15,55 7,60 

Industri. aJlmenlarl • amnl 71 15,20 181 8,84 5,89 2.55 

Industrie pelll, cuol, ecce 4 0,85 8 0.37 0,26 2-

Industria della carta • 1 0,21 149 6,87 4,84 149-

Industrie po\igraOch e 6 1,28 10 0.46 0,33 1,67 

Industrie siderurgiche • metaUurgiche . 2 0,42 46 2,12 1,49 23-

Industrie meccaniche. 50 10,70 184 6,18 4,36 2,70 

Lavoruione minerali, esclual i ~tal1i • 12 2.56 216 9.96 7,03 18 -

Induslrla delle eoslru.lonl • 23 4,9"2 96 4,42 3,12 4,17 

Industrl. te .. lII 8 1,70 312 a,39 10,15 39 -

Indusirie Y8Stiarlo, abbigUamcnto, arredamenlo a 121 25,90 277 12,77 9,01 2,28 

8ervizl igieoici sanilarl . 28 5,99 42 1,93 1,36 1,50 

Industrl. chimicbe - - - - - -
Provvida e didrlbua. forza motrice l aequa l luce 2 0,42 8 0,37 0,26 4-

Trasportl e cpmunicazioni . 4S 10,28 149 6,87 4,84 3,10 

--- --- --- --- --- ---
Totall. 467 100 - 2.168 100 - 70,50 4,64 
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L'industria del legno e affini supera, per numero di addetti, tutte Ie 
altre,' mentre per numero di esercizi resta al disotto della sola industria 
vestiario e abbigliamento. 

Le industrie connesse con l'agricoltura, per quanto pill diffuse rispetto 
aIle altre circoscrizioni, mantengono sempre la caratteristica dell'artigia
nato e non hanno quindi che una limitatissima capacita di assorbimento 
perla manu d'opera, talche poco p~so esercitano suI mercato del lavoro. 
J!'l'l1 Ie altre industrie caratteristiche, quella di fabbricazione di serramenti 
e di mol?i1i effettuata in special modo nei comuni di COl'mons, Sagrado e 
Mariano. del Friuli, nei quali ha tradizioni antiche, e oggi in crisi e non 
alimenta pill, come nel periodo prebellico, una notevole corrente di espor
tazione verso l'interno e verso l'Estero (Egitto, Tunisia, Paesi Balcanici). 
Sono cause della sua crisi: l'ultimazione dei lavori di ricostrllzione dei 
materiali distrutti dalla guerra; la scarsita di denaro circolante che limita 
la richiesta di lavori; la concorrenza mossa dai produttori della Carnia 
che sono in grado di produrre pill a huon mercato; la concorrenza degli 
esportatori di altre nazioni, sorretta da potenti organizzazioni finanziarie 
e industriali; il costo eccessivamente elevato dei noli marittimi. 

Anche la tradizionale industria di fabbricazione delle· sedie, a carat
tere cooperativo, col suo centro maggiore nel comune di Mariano del Friuli, 
sta seguendo Ie stesse sorti, dopo aver raggiunto il massimo della sua atti
vita nel 1926. Industrie cax:atteristiche della zona sono anche quelle delle 
pulegge in legno e quella dei manici da frusta: la prima installata nel 
comune di Sagrado, poteva produrre e' spedire annualmente oltre 20 ton
nellate di pulegge; la seconda instaIlata nel comune di Gradisea, nono
stante il suo carattere casalingo, fu eapace un tempo. di produrre pel' 
esportare nei paesi dell'Europa centrale oltre 20.000 Kg. di maniei. 

In eomplesso l'attivita industriale un tempo ben piu fiorente di oggi, 
non puo certo competerecon quella propriamente agraria aUa quale e fon
damentalmente legata la vita della popolazione: 70 abitanti impegnati nelle 
diverse industrie per ogni 1000 pre senti, sono troppo poca cosa di fronte 
alIa gran massa dei rurali che danno al territorio l'impronta della 101'0 mul
tiforme attivita. 

*** 

A definire la fisionomia economico-agraria di un territorio concorre an
che la quantita di lavoro e di capitali impiegati per unita di superficie. 
A tal riguardo la circoscrizione offre a considerare imprese agrarie menu 
u.ttive e pill intensive di quelle esistenti nelle altre zone; cio e conseguenza: 
a) della minore diffusione ~he vi hanno Ie tipiche culture richiedenti gran 
qllantita di manu d'opera; b) della possibilita di impiegal'e nelle imprese 
stesse macchine operatrici e limitatrici dellavoro umano. 
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Non mancano tuttavia Ie piccole e piccolissime proprieta nelle quaIl 
l'uomo si sostituisce a. tutte Ie macchine e a. tutti i motori, trasformando in 
(:ulture attivissime quelle che in altre pill grandi aziende sono pill intensive 
(!he attive. . 

II grado di intensita. culturale relativamente elevato in alcune aziende, 
risponde alIa. loro maggiore ampiezza, nonche alla pill netta difl'erenziazione 
che in esse si verifica' fra Ie varie personalita. economiche concorrenti alIa 
produzione. Insomma, dove l'imprenditore concreto e anche lavoratore mao 
nuale e intellettuale, il grado di attivita dell'impresa risuita normalmente 
elevato, quello di lntensita. normalmente' basso; dove il concreto impren
ditore non si identifica con il lavoratore manu ale, sono l'ampiezza della pro
prieta e la forma dei rapporti fra imprenditore e manu d'opera a determi
nare il grado di attivita e di intensita dell'impresa: pili grande e la pro
prieta e pill ci si allontana dai rappol'ti di compartecipazione del contadino 
ai prodotti dell'impresa, per avvicinarsi verso i rapporti di puro salario, 
pill alto si rende il grado di intensita e corrispondentemente pill basso quello 
di attivita. 

Comunque sia, al maggior grado di intensita diesel'cizio corrispondono 
gradi di produttivita agral'ia del suolo pill elevati di quelli propri dei tel'
reni delle altre circoscrizioni. Gli imponibili catastali ne danno la dimo
strazione aggiornati al 1930: 

lmponibiiB oa1a81a1B: 
a) oompleaBivo. • • 
bj per Ha. di S. A. F. 

L. 924.936 
79 

" 
Oscillazioni pill 0 menu accentuate intorno al reddito imponibile medio 

unitario sopraindicato, possono constatarsi nei singoli comuni. Da un 
estimo di L. 94 per Ha. nel comune di Mariano del Friuli, nel qliale i se
minativi raggiungono 1'81,16 % della. S. A. F., i pra.ti permanenti il 
16,44 %, i boschi solo 1'1, 01 % e Ie cult~re legnose specializzate 1'1,39 % 
- con esclusione quindi dell'incolto produttivo -, si passa per gradi ad 
un estimo medio di L. 62 nel comune di Gradisca ct'lsonzonel quale la 
S. A. F. e ripartita come appresso: 86,98 % a seminativi, 5,12 % a prati 
pel'manenti, 3,52 % a pascoli permanenti, 0,75 % aboschi e 2,78 % a in
colto produttivo. 

Dall'estimo medio sUddetto si scende a quello assai basso di L. 31 nel 
comune di Sagrado, caratteristico per I'attuale enorme estensione che vi 
occupa l'incolto produttivo (25,50 % dellaS. A. F.), cui lanno seguito i 
pascoli permanenti (21,9 %), i prati permanenti (20, %), i boschi (16,4 %), 
e i seminativi (16 %). 

Fatta eccezione per il comune di Sagrado, il suolo agrario della circo: 
scrizione consente insomma' una pill equa retribuzione al lavoro ed ai ca
pitali forniti alle imprese. 
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CAPlTOW II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA, IMPRESA E MANO O'OPERA. 

1.- - Divisione del territorio agJi effeHi della proprieta e del frazionamento. 

S~condo Ie indaginicompiute, la superficie produttiva della circoscri
. zione ril1ulterebbe ripartita come al seguente prospetto fra Ie singole cate
gorie di, proprietari : 

Sup_rrieie produttiva 

CA.TEGORIE 01 PROPRIErARI tolale 

I 
la\lorabile 

I 
pascoliva 

I 
bose.ta 

H •. · I % II •. I % Ha. I % H •. I % 

Comunl cata.taU 638 5,'7 194 2,01 297 31,23 147 13,67 

A.ltri anti eivill. 199 1,76 17' 1,81 , 0,'2 21 1,96 

Enti ecelesiastici 589 5,05 liM 5,7" 22 2,31 13 1,21 

Persone fisiche private. 10.239 87,72 8.717 90,'" 628 66,0' 894 83,16 
---------- -------- --

Totale. 11.665 HlO- 9.639 100 - 951 100 - 1.075 100 -

Assenti del tutto i beni patrimoniali dello Stato, ridotte aIle minori 
estensioni i -beni fondiari comunali e quelli di altri Enti civili, occupano 
una superficie· relativamente estesa i beni ecclesiastici, ma rimangono anche 
qui Ie persone fisiche private a dominare la distribuzione della proprieta. 
fondiaria. 

I comuni catastali (frazioni) maggiormente interessati alIa pl'oprieta. 
fondiaria sono quelli appartenenti ai comuni amministl'ativi di Rom_ans 
d'Isonzo e Sagrado, in quanto ad essi sono intestati complessivamente 
462 Ha. di superficie produttiva, mentre i rimanenti 176 Ha. risultano ri
partiti fra i comuni censuari facenti parte degli altri comuni amministra
tivi. La superficie lavorabile dei comuni e concessa in enfiteusi ai ruraii 
del luogo, quelIa pascoliva e boschiva - oostituita quest' ultima da cedui 
semplici di salice e acacia. (Ha. 95) e da alto fusto di pino (Ha. 52) - e data 
in attitto. 

In relazione alIa distribuzione territoriale della superficie produttiva 
di altri Enti civili, la maggior parte di quella lavorabile (Ha. 162) e situata 
nei- comuni amministrativi di Capriva (Ha. 79), Gradisca (Ha. 52), 1\la
riano del Friuli (Ha. 17) e Cormons (Ha. 14); la superficie a bosco e com
presa pressoche totalmente (Ha. 19) nel comune di Capriva nel quale sono 
pure situati ~Itre 3 ettari dei pascoli. 
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I beni fondiaridegli Enti ecclesiastici si estendono sopratutto' nei co
muni di Romans (Ha. 167 di S. L. e Ha. 2 di boschi), Capriva (Ha. 144, di 
S. L.; Ha. 5 di boschi; Ha. 4,,00 pascoli), Cormons (Ha. 97'di S. L.; Ha. 5 
di boschi e Ha. 1,5 di pascoli), Mariano del FriuIi (Ha. 95 di S. L.); nei 
rimanenti vi occupano superfici ben pill ridotte e fatta eccezione per il 
comune di Sagrado, nel quale la superficie a pascol0 supera quella lavo
rabile, negli altri e quest' ultima pressoche unicamente rappresentata. 

Ma come gia notammo, i privati si ripartiscono poco meno dei 9/10 della 
totale superficie produttiva, i quaIi risultano costituiti da S. L. (85,13 %), 
boschi (8,73 %) e pascoli (6,14, %); dimodoche son qui Ie culture propria
mente agrarie che predominano in modo assoluto su quelle silvo-pastoraIi. 

Con la scorta delle solite tabelle delle variazioni catastali a tutto il 
giugno 1930, abbiamo com pilato il prospetto che segue: 

D It Ie Particelle 

MUIDAMENT( 

Numeri assaluli I Supe.8cio I SuperOcie I Particelle medja . . media . possedute di ogoi Ditta Numen 3"olutl di ogni parUcella 
da ogni Ditta 

Ha. Ifa. 

CormollB (1). 5.831 1,8597 41.532 0,2611 . 7,2 

Gradllci d'ioonzo 4.130 1,7070 17.234 0,4090 4,2 

Clrc05crizlone. 9.961 1,7964 58.766 0,3045 5,9 

(1) CI BOn comp .... 1 I due Comunl dl Ca.tel Dobra e Dolegna del Collio appartenenll alii zona collinar •. 

Sembrerebbe dunque che nella zona in discorso si avesse un fraziona
mento per Ditte di grado ancor maggiore l'ispetto a quello delle due circo
scrizioni collinari. Ma Ie medie suesposte non possono confrontarsi con 
quelle corrispondenti delle due zone suddette, in quanto esse non sonG alte
rate nello stesso senso dalle ampie superfici di pl'oprieta dei comuni e di 
altri Enti civili che in questa zona sono ridotte ai minimi termini. 

Insomma Ie cifre raccolte nel prospetto che precede ci avvicinano di 
piu alIa realta, per quanto ha riguardo alIa distribuzione della propl'ieta 
fondiaria fra Ie Ditte private. 

Occol're altresl considerare che Ie medie superfici pel' Ditta e per par
ticella, per quanto siano ancora riferite alla S. T., devono essere non molto 
puperiori a quelle riferibili alla sola S. L., poiche la zona che stiamo esa
minando, pure avendo un'estensione attualmente improduttiva rilevante, ha 
molto ridotte in superficie Ie culture silvo-pastorali. 

Ma, in conclusione, e da pensare che si abbia in questa zona un fraziona
mento fondiario non molto diverso rispetto a quello notato in altre circo
scrizioni ed anche una minor dispersione fondiaria. 



-122 -

II numero degli articoli di ruolo dell'imposta fondiaria che ci aVVlcma 
maggiormente a quella che e l'effettiva distribuzione della .proprieta, ce ne 
offre una riprova: 

MANDAMENTI I 
Superftcie Numero Superficie media 
produttiva degU articoli per articolo di ruol0 

Ha. di ruola Ha. 

Cormon. (l). 5.515 3.881 1,4210 
Gr.dlsca. ,. 6.150 3.593 1,7093 

Circoscrizione 11.665 7.479 1,5600 

(1) L1mitatamenle ai dueComuni di Capfiva e di Cormon •. 

. Per quanto Ie medie superfici indicate per articolo di ruolo, non corri
spondl1no a quelle possedute da. ciascun propl'ietario, pure e facile conclu
dere che anche in questa zona sono il piccolo e piccolissimo possesso fori
diario prevalenti in modo ass01uto. 

Da comune a comune si hanno variazioni nella snperficie media per 
articolo di ruolo non m~lto sensibili; difatti, ad eccezione del eomnne di 
Ra,grado, nel quale ad ogni articolo di ruolo corrisponde nua ,snperficie 

.media di Ha. 3,23, in tutti gli altri essa oscilla fra un minimo di IIa. 1,11 nel 
Oomune oi Oapriva ed un massimo di Ha 1,.93 nel eomune di Romans 
d'lsonzo. 

Meno spiceata e qui la tendenza ad ulteriori frazionamenti e partieel
lamenti fondial'i; il prospetto seguente ce ne da la dimostrazione: 

Numero complessivo 

AlANDAMENTl 
deUe parlicelle I delle Ditle 

nel 1929 nel 1930 1 (+ f 0 d(~) Del 1929 1 nel 1930 I (+ f 0 dt_l 

Connons. ~1. 383 41.532 + 0,36 5.831 . 5.831 0,00 

Gradi!oca. 17.259 17.234 - 0,14 4..t24 ~.130 + 0,14 

--- ---
Circ05crizione 58.642 58.766 + 0.21 9.955 9.961 + 0,06 

Oosi pure meno mobile si manifesta, in questa zona, la pl'oprieta fon
diul'ia; quest'altl'o specchietto in eui sonG raccolte Ie cifre assolute e per
centuali delle volture clltastali effettlUtte nell'anno 1929-30, ce ne da pure 

. una dimostrazione: 

Cormons 

Gradisca 

MANDA~IENl'l 

CiJC030rizionp. 

Vnlture catastali 

N:umcri assoluti 

1.137 
305 

1.442 

% delle Ditt. 
presenti al 1929 

19,50 
7,~ 

14,48 
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Non abbiamo dati di fatto che possano dimostrarci Ie vere cause di que-
1Ita pill spiccata immobilitA della proprieta fondiaria; richiamiamo soltanto 
.l'attenzione sulle cifre seguenti: mentre nella zOna del Vipacco, la S.A.F. 
1·isnlta ripartita come appresso: 

14 % a seminativi semplici ed orborati; 
6' % a colture" legnose da frutto specializzate; 

18 % a prati permanenti; 
62 % a pascoli, boschi e incolti produttivi; 

nella circo$crizione che stiamo esaminando, i1 67,63 % della S.A.F. e a 
lleminativo, il 9,54 % a pratl permanenti, il 5,46 % a culture specilizzate di 
piante legnose, e i1 rimanente 17,37 % a boschi, pascoli e incolti produttivi; 
in base ad esse ciascuno pno fare Ie sue deduzioni. 

nIL indagini direttamente condotte suI posta risulterebbe infine la se
gnente distribuzione della proprieta fondiaria lavorabile: 

Citre as,.olute 
% in Ha. 

Proprietll. minor! M Ha. 2 (1) • 3.373 35 
.. da Hm. 2 a 10. 3.566 ~7 

.. " .. 10 a 50. 1.736 18 

.. .. 50 a 200. 482 5 

.. di oltre Hm. 200. 4~2 5 

Totale 9.639 100 

Le cifre suesposte, per quanta abbiano valore approssimativo, stanno a 
eomprovarci la prevalenza assoluta delle piccole e piccolissime proprieta ru
rali, Ie quali, data la pill elevata attivita aziendale, consentono pill facil
mente una certa autonomia alle famiglie che Ie lavorano. Conseguentemente 
non si hanno in .questa zona cosl frequenti queUe figure ibride di lavoratori 
t!collomicamente indefinibili: ma si ha piuttosto da fare con una classedi 
rurali pill omogenea e pill indipendente dalle altre attivita economiche, 

2. - Rapporti Ira proprieta e impresa (in 0/0 della S. L.). 

l'l'oprieta e impresa di regola coincidono. Si puo anzi ritenere che Ia 
proprieta imprenditrice occupi approssimativamente il 96 % della S.L., quella 
'IOn imprenditrice (affitto ed enfiteusi) il rimanente 4 %. 

Particolarmente applicata nel mandamento di Gradisca e nel comune 
di Cormons, e l'affittanza coltivatrice; ha carattere pill 0 menu particellare 
e interessa tanto contadini proprietari come coritadini non proprietari: i 
primi prendono in affitto alcuni appezzamenti di terra lavorabile da uno 0 pit) 
proprietal'i capitalisti, onde aumentare In base territoriale della propria 

(1) Molte da Ha. 0,5 a HI!. 1. 
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impresa, dare a questa una maggiore autonomia.lW.-evitare che alcuni membri 
della famiglia abbiano a correre il rischio della disoccupazione trasforman
dosi in lavoratori salariati. 

Ii ricorso all'affitto, in tali circostanze e per tali scopi, acquista quindi 
una particolare importanzaec~momico-sociale, in quanto evita il distacco del 
contadino dalla terra e coopera a che questa sia resa massimamente pro
duttiva_ 

Allol'che sono i contadini non proprietari, affittuari di te!ra lavorabile, 
l'affitto a denaro, di cui trattiamo, assume pill raramente carattere particel

'lare e 'anche quando 10 assuma, l'insieme delle particelle appartenenti a uno 
o pill proprietaril non sempre da autonomia all'impresa. 

La proprieta imprenditrice si,ripartisce fra Ie due forme: coltivatrice 
(22 % della S.L.) e capitalistica (74 % della S.L.): la forma intermedia capi
talistico-coltivatrice riguarda soltanto qualche caso, per cui con tracce pel'
(~{mtuali della superficie lavorabile possiamo rappresentarla. 

Si tenga presente che l'asseIlza pressoche assoluta della forma" intel'
media, deve attribuirsi non alIa perfetta rispondenza fra capacita lavol'ativa 
delle singole famiglie contadine e quantita di lavoro richiesta annualmente 
dnIle l'ispettive imprese, ma si allo scambio d'opera che pure in questa cir
coscrizione e largamente applicato tanto fra pl'oprietad coltivatori, come fra 
mezzadri puri 0 quasi affittuari. 

Le proprieta coltivatrici sono anche qui piccole: Ie autonome occupano 
circa il 15 % della S.L., e Ie non autonome il rimanente 7 % ; a rendere au
tonoma l'impresa di quest'ultime concorrono talvolta i citati aflitti parti
cellari. 

I,e proprieta. imprenditrici capitalistiche possono qui ripal'tirsi in pic
colt; e medie, Ie quali, in l'apporto alIa superficie lavoral.lUe, occupano ap
pl'ossimativamente e rispettivamente"il 56 % e il 18 %. 

Tanto Ie une che Ie altre sono nOl'malmente non autonomc, nel senso 
che i rispettivi proprietari capitalisti hanno altre fonti di entrata oltre quella 
rappresentata dall'azienda agraria. 

-
3. - Rapporti fra impresa e mana d'opera (in % della S. L.). 

A pochi casi si riducono i rapporti fra imprenditori e contadini non parte
cipanti collettivamente all'impresa: sono essi riferibili aIle imprese capitali
stiche della proprieta non appoderata e a quelle capitalistico-Iavoratrici della. 
proprieta. aplJoderata. Trattasi comunque di rapporti di puro salario (in de
naro e derrate) sia ('he si riferiscano a contadini fissi nell'azienda lneUe im
prese capitalistiche) 0 a contadini avventiz"i (neUe imprese capitalistiche e 
capitalisticoiavoratrici). Si puo anehe ritenere che siano sopl'attutto i pl'imi, 
ossia i tissi, a dare la maggior parte del lavoro necessario aIle forme capita-
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Jistiche della propriem non appoderata: dimodoclle possiamo calcolare che 
SD quasi il 2 % della S.L. sia fornito lavoro da questi ultimi, su tracce per. 
centuali della medesima dagli avventizi (1). In rapporto a quelSti ultimi, con· 
siderati corne prestatori d'opera nelle imprese capitalistico·lav(Jratrici, e da 

'-wnertire che e lora pressoche preclusa ogni possibilita di occu)lazioue dal 
consuetudinario scambio d'opera. VI'> tnthl,v;a notato che' se questa etoIle· 
rato 10 si deve alIa mancanza di un \~.v u ... .;ciantato agricolo che forse non 
ha avuto modo di formarsi proprio per effetto dello stesso scambio d'opera: 
sicche, in conclusione, causa ed effetto vengono a confondersi. 

Fondamentalmente pill importanti, perche piii diffusi dei precedenti, sono 
i )'apporti che si stabiliscono fra imprenditori proprietari capitalisti e fami· 
gJie lavoratrici nella proprieta appoderata. I.e indagini condotte portereb
bero a farci ritenere che su circa il 42 % della S. L. siano applicati i rapporti 
di colonia paf'ziaria pura (mezzadria) e suI rimanente 30 % rapporti di co
lrJnia parziaria quasi affitto (alltto misto). La mezzadria pura tende ad esten
clel'si nelle zone 'piii fertili; difatti in questi ultimi tempi, oltre all'avvenuta 
tJ'asforrnazione di alcuni coloni parziari quasi affittua"i (affittuari misti) in 
coloni parziari puri, si e notata l'immigrazione di alcune famigHe coloniche 
(circa 10 in tutte) provenienti dal trevigiano. 

E' opinione. comune che detta trasformazione di coloni parziari quasi 
atlittuari in coloni parziari puri, sill. vantaggiosa per l'agricoltura locale, in 
quanto attraverso III. mezzadria applicata a tutti indistintamente i prodotti del 
podere, i proprietari imprenditori sono attratti ad interessarsi maggiormente 
dell'andamento tecnico·economico di tutto il complesso aziendale: in modo 
particolare delle culture foraggere e dell'annesso allevamento del' bestiame 
clle col 'sistema dell'affitto misto, lascia alquanto a desiderar-e. S'intende che 
il mntllggio in parola puo venir meno allor-eM nella stesso proprietar-io im
prenditore manca III. capacita tecnica necessaria alla direzione dell'impresa. 

Se tl}le trasformazione rappresenti per la famiglia lavoratriee una di
scesa 0 una ascesa nella scala sociale, non sappiamo in verita dirlo con sieu
rezza. Certo e cbe essa porta a far perdere la predominante figura di im
Jlrenditrice alIa famiglia coloniea, che si vede sostituito 11.1 maggior grado 
di interessellza nell'impresa, un grado maggiore di compartecipazione ai pro
dotti della medesima. 

Comunque sia, anche il mezzadro ·mantiene la ligura dell'imprenditore· 
lavoratore, mentre il proprietario ne assume una pill spiccata di imprendi
tore-cupitalista.' All'uffitto misto ricorrono gli stew piccoli proprietari nOll 
autonomi. 

In conseguenza della maggior superlicie lavorabile di ciascuna colonia 
(\'Ilriabile da 5 a 10 Ha. dei quaU: 4+ 6 di arativo, 1+ 3 di prato stabile) 

(1) II da tenere presente che Ie imprese di cui e parola. costituiscono normalrnente 
non una cosa a se. rna un cornplernento di quelle della proprietll. appoderata. 
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i mezzadri sono normalmente autonomi e rarissimament~ capitalisti, in. 
quanta 10 scambio di opera a cui ricorrono evita ogni assunzione di: salariatL 
Cosi dicasi per i mezzadri quasi affittuari. 

Pel' Ie modalita. contrattuali regolatrici dei rapporti 'fra proprietari im
pl'enditori capitalisti e singol~ famiglie lavoratrici (mezzadri puri 0 quasi 
nffittuari) vedasi al capitolo apposito. 

Concludiamo, ritenendo che Ie seguenti percentuali rispecchino appros-
simativamente la ripartizione' del lavoro manuale fra Ie singole categorie; 

~1l1 22 % della S. ~. da proprietari 0 prop. ·affittuari e famigliari 
'» 30 % » » da coloni parziari quasi affittuari e famiglial'i 
» 42 %» » da» » puri e famigliari 
» 4 %» » da fittavoli puri e famigliari 
» 2 %» » da giornalieri e famigliari; 

sono cioe i giornalieri (fissi 0 avventizi) che ben poco gravano il passivo del 
bilancio generale dell'agricoltura locale ll.). 

4. - Tipi economici di impresa terriera. 

Le notizie che precedono ci danno per presenti Ie piccole imprese lavo
ratrici integrali e parziarie gill descritte nella esposizione relativa alla cir
coscrizione collinare e a q~ella carsica; in complesso quelle lavoratrici inte
grali si svolgerebbero suI 26 % della S.L. (Ie autonome suI 20 % di S.L. e 
Ie non autonome suI rimanente 6 %); di queUe lavoratrici parziarie indivi
duali, queUe di mezzadri puri si svolgono sopra il 42 % deUa S.L. e queUe 
di coloni parziari quasi affittuari su circa il 30 %; in rapporto all'ampiezza, 
queUe del primo tipo (lavoratrici integrali autorrome) hanno un'area azien
dale che oscilla da TIa. 4,0 a 5 di terreno coltivato integrati talvolta da su; 
perfici non lavorabili, queUe del secondo tipo (lavoratrici integrali non auto
nome) si svolgono sopra aree lavorabili comprese fra TIa. 0,5 e 1,0 cui si 
aggiungono talvolta appezzamenti non arabili, quelle del terzo tipo (lavora
trici parziarie di mezzadri puri) si svolgono in poderi di ampiezza variabile 
du, 5 a 10 ettari, queUe del quarto tipo idi coloni parziari quasi affittuari) Sll 

poderi di analoga ampiezza quasi sem}.lre integrata da superfici non arabili. 
Conseguentemente anche Ie piccole e Ie grandi imprcs6 capitalistliche 

di ceti borghesi (condotte con mezzadri puri 0 quasi affittuari) trovano in 

(1) Secondo informazioni deU'Unione Prov. Sind. Fasc. deU'Agricotura, risultereb
bero rlpartitl come appresso i coloni parziari (quasi affittuari e purl), in ,base ai ruoli 
del Reddito Agrario: 

Comune di Capriva . . N. 124 Comune di Gradisca. • N. 62 
» J) Cormons. . D 212· D II Mariano. • J) 67 
II D Farra. . . D 56 II II Romans . . II 174 

Ma molt! aUrl ve ne Bono che non pagano imposta dl R. M. sui R. A. 



- 127 -

questa zona 1a 101'0 applic3zione: Ie prime si sviluppano su circa il 5,l % 
della S. L., Ie seconde sui 18 % e tutte su terra propria. Si aggiungano 
ancora Ie piccole imprese capitalistico-lavoratrici scarsissimamente rappre
sentate e, per caratteristiche economiche, analoghe ~ queUe della circoscri
zione collinare, oltre a qualche piccola impresa capitaZistica individuale, 
integrale in terra propria (condotta con salariati). 

5. - lniprese staccate dal suolo, ma strettamente connesse con I'agricoltura. 

All'iufuori delle superstiti imprese cooperative di essiccazione bozzoli, 
che in questi ultimi tempi hanno ridotto all'estremo limite la 101'0 attivita, 
la circoscrizione non offre altri tipi d'imprese di cui all'intestazione. QueUe 
a forma cooperativa per la fabbricazione delle sedie; delle puleggie in legno 
e dei manici do. frusta, nonostante derivino 10. materia prima dal suolo e 
IIssorlJano anche mana d'opera rurale, non hanno stretti rapporti di coordi
nazione con l'atth·ita propriamente agricola. 

6. - Classificazione dei rurali. 

Della classe imprenditoH contadini si hanno tutte Ie categorie e sotto
categorie gia indicate nella circoscrizionecarsica, ad eccezione di quella co
litituita dni non proprietari del fonda 'con impresa collettiva integra Ie stabile 
su terra non lavorabile e dell'ultra costituita dai non pl'opJ-ietari del fondo 
con impresain parte parziaria (mezzadria) e in parte integrale (affitto) BU 

appezzamenti. di terreno appartenenti almeno a due proprietari. 
Della classe imprenditori capUalisti oltre alIa categoria dei proprietari 

del fondo con impresa individuale parziaria, si ha quella dei proprietari del 
fondo con'impresa integrale, che perc) e appena rappresentata. 

Si hanno in fine i contadini non imprenditori distinti in salariati fi·ssi 
e avventizi, gli uni e gli altri legati all'impresa con rapporti di puro s,alario 
che e 10ro corrisposto parte in moneta e parte in natura. 



PROVINCIA DI POLA 

IX. - CIRCOSCRIZIONE COSTIERA. SETTENTRlONALE 

COMUN~: Capodistria, Erpelle-Co.<:ina, Isola d'lstria, Maresego, Monte di 
OapoClistria, Pirano, Villa Decani. 

CAPITOLO t. 

GENERALITA. 
1. -"" Caratteri fisici. 

Coincide con Ia zona agraria e misura una superficie territoriale di 
Ba. 38.50<1 di cui Ba. 35.540 sono produttivi. Fatta eccezione per quasi tutto 
il comune amministrativo di Erpelle-Cosina che appartiene alIa regione 
montana, la parte rimanente della circosci'izioIIe e compresa nella regione 
pedemontana (Istria gl'igia). Limitata a nord dal confine colla circoscrizione 
collinare-litoranea della provincia di Trieste, ad est da quello con la circo
scrizione carsica della provincia di Fiume, a sud dal torrente Dragogna, a 
ovest e nord ovest dal mare, risulta costituita da gruppi di colline pittoresche 
elevantisifra 300 e 500 nletri, degradanti al mare e separate da valli tor
tuose; ofl're altresi a considerare l'ampio e non sicuro vallone di Capodistria 
orlato di amene colline, e la rada di Pirano con Porto Rose terminante a 
Punta Salvore. II terreno, di origine eocenica, e di natura prevalentemente 
arenaceo-mal'nosa e, in prossimita del mare, sottoposto a franare per effetto 
delle pioggie e dell'impeto delle acque marine. Gli -affluenti del Dragogna 
intersecano in pili direzioni la parte meridionale del territol'io, mentre a 
settentrione Bono il Risano cot suoi piccoli affluenti e it Cornalunga, entrambi 
sfocianti nel vallone di Capodistria, che costituiscono la rete idrica super· 
ticiale. 

II clima, piuttosto mite e caldo sui luoghi della costa,va assumendo Ie 
caratteristiche del clima continentale man mana che ci si inoltra verso la re
gione montana (Altipiano .dei Cicci) 0 verso l'interno delI3. regione pede
montana. La circoscrizione ha una piovosita. irregolarmente distribuita con 
700-800 rnm. di pioggia aU'anno, ma va menD soggetta a lunghi pel'iodi di 
siccita in confronto aHe zone piu meridionali. 

In seguito ana bonifica idraulica delle ex saline di Capodistl'ia, sal'anno 
resi agl'al'iamente produttivi altri 670 Ba. circa di tel'reno. 
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2. - Dati demografici e notizie etnografiche. 

Vai censimenti del 1921 e del 1931 rileviamo Ie cifre del segllente spec
chietto: 

Ceo.lmeolo J 921 Ceooimento 1931 

1'01'OL.u:IO~E Nurneri 

I 
Per Kmq. Numeri 

I 
Per Kmq. 

asaoluti 

I 
ae801uti 

e Dumerl di S. T. dl S. P. 8 Dumerl di S. T. I di S. P. indici indict 

Popola.lone p ... seo ... (dl 'allo) • S2.235 136 U7 54.509 lU 153 
(100) (104,3) 

Popolulooe .... Ideo ... (legale) 53.112 138 149 54.675 142 15' 
(100) (102.9) 

che (~i attestano come Ie densita demografiche si riducano alIa meta l'ispetto 
iJ. queUe della zona molto analoga del Muggesano (Provincia di Trieste). 
Mentre per i movimenti migratori la circoscrizione in esame non si differen
:da notevolmente dalla zona suddetta, quando siano essi messi in rapporto 
al numel'O degli abitanti presenti; nel 1928 e 1929 si ebbero rispettivamente 
69 e 224 emigrati verso l'estero ai quali si contrapposero 7 e 22 immigrati. 
Debbonsi poi tener presenti i movimenti interni, ossia i trasfel'imenti tempo
ranei di abitanti che si verificano ogni anna fra comune e comune della zona 
o ira i comuni di questa e quelli del Regno. Col censimento 1921, Ill. popo
Jazione fu ripartita come appresso fra centri e case sparse: 

PopolazioDe presente nei singoll oeDtri 

II " 
In case sparse • 

Tot"le 

Numeri assoluti % 
38.928 
13.307 

52.235 

74,5 
25,5 

100,0 

Per cui, come nella zona muggesana, Ie campagne figurano abbastanza 
popolate: fanno eccezione quelle del comune di Erpelle-Cosina che appaiono 
pl'essoche deserte e queUe del comune di Pirano che al contrario sono densis
",imamente popolate. 

Per quanto lievemente superiori a quelli della. zona adiacente del mug
gesano, bassi anche qui si sono rilevati gli incrementi decennali della popo
lazione preRente (0,043 e residente (0,029) dovuti in massima ad eccedenza 
delle nascite sulle morti. 

La popolazione e costituita da elementi slavi (sloveni) e italiani: questi 
ultimi prevalgono sui primi e abitano prevalentemente i luoghi della co
sta (1). Dal ('enslmento 1921 risuUal'ono altrel!l.presenti 187 stranieri e 52,048 
cittadini italialli. 

(1) Gli slovenl rlsulterebbero particolarrnente accentraU nel cornuni di Villa Decani, 
Maresego, Erpelle-Cosln-a e Monte di CapodlBtrla, 
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3. - CaraHere economico del territorio. 

Tl'attasi di un'eeonomia pl'evalE'ntemente terrierlt, Ie cui fondamentaU 
caratteristiche ci son messe in eviden,?;a dal catasto agrario che qui sotto 
l'iproduciamo: 

% 
QUALIT:'. DI COLTUlI.A E DI INCOLTU,RA. Superficie 

della S:T. I della S, A. F. I della S. L. 
Ha. 

Seminativl semplici ed arborati 9.107 23,65 25,62 86,48 

Prall permanenli . - .. - -
Collure speeiaUoale di piante leg nose 1.424 3,70 .,01 13,52 

SuperOei. '-avorahile 10.531 27,35 29,63 100 -

Prali-pascoU permanenll 3.850 10 - 10,83 -

Pascoli permaoenti 8.937 23,21 25,15 -
Boschl e castagneli 11.647 30,24. 32,77 -
Ineolto produttivo 575 1,50 1,62 -

SuperOeio ag .. aria forestal •. 35.54.0 92,30 100 - -
SuperOcie improduttiva 2.964. 7,70 - -

Superficie territoriale 38.50' 100 - - -

Le culture estensive (prati-pascoli, pascoli permanenti e boschi) inve
stono cioc oltre i due terzi della S. A. F. Trattasi di prati-pascoli e di 
pascoli poverissimi, in quanto anche in annate ad andamento stagionale non 
contrario, Ill. produzione ad Ha. dei primi si aggira sui 15 Q.li, quelht dei 
secondi sui 2,5 Q.li; non e poi esclusa la mancanza di quulsiasi prod otto per 
effetto della siccita, come e avvenuto nell'anno 1928, nel Quale la produzione 
dei pascoli fu annientata e quella dei prati-pascoli ridotta a 3 Q.li pel' Ha. 

I boschi, clle in grandissima maggioranza sono goverfiati a ceduo, risul
tanG costituiti da carpino, cerro, orniello e quercia rovere e, in generale, 
poco, curati pel' difetto di piani economici di sfruttamento; alcuni ill essi 
furono poi malamente l'idotti 4al pascolo abusivo. sicche si trovano in uno 
stato di avanzato deteriol'amento; rna Ie nuove pl'escl'izioni emanate dalla 
Milizia Nazionale Forestale e il vigile contl'ollo da parte di essa, cosi sui 
boschi comunali come su _quelli privati, danno pieno affidamento di buoni 
risultati. 

Della supel'ficie lavorabile, una parte notevole (circa 1/3) e occupata 
da culture ol'tive (patate, cavoli, cavolfiori, poponi, cocomel'i, ecc.) che impri
mono alIa cil'coscl'izione una cal'attel'istica economico-agraria molto simile 
n quella della zona muggesana. 
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Fra i cereali, sta al primo posto il frumento (1500 Ha. circa) segue il 
mais maggengo (circa 1300 (Ha.) e poi l'orzo, l'avena e la segala (500 Ha.). 
II prato artificiale investe circa 600 ettari. La produzione di tutte queste 
culture ~ strettamente dipendente dalle vicende stagionali che possono tal
~·olta. decimarla. II mais ~ la cultura generalmente pin colpita dalla siccita 
e a produzione pill instabile: da una produzione nnitaria di Q.li 22-neI1926, 
si scese a Q.li 3 nel 1927 e a zero nel 1928. 11 frumento e i cereali affini pin 
facilmente riescono a portare in porto la produzione: 10-22 Q.li per ettaro. 
AHa scarsa produzione (50 Q.li per Ha. nelle annate meno contrarie) dei 
prati artificiali, sopperiscono in parte gli erbai intercalari che danno pro
dotto fra gennaio e maggio. 

La ,-ite ~ l'unica pianta arborea in cultura specializzata, ma ~ pure 
coltivata in consociazione con Ie piante erbacee nelseminativo; la produ
zione globale in vino varia di anna in anna dipendentemente dalle vicende 
stagionali: in annate di abbondante raccolto puo superare gli 80_000 Hl., 
in altre pUO scendere al disotto dei 50.000. 

Limitata ~ attualmente la coltivazione delle uve da tavola. La produ
zione media unitaria in uva dei vigueti .speeial,izzati si aggira sui 40 Q.li. 

Volivo ~ tutto in coltivazione promiscua con viti e piante erbacee; 
prima del 1928 la sua produzione media ad ettaro calcolata in olive, oscillo 
fra 5 e 8 Q_li dai quali si ricavavano 90-130 litri d'olio: quella complessiva 
annua calcolata in olio, oscillo fra 2800 e 4000 ettolitri. 

Fra Ie altre piante arboree, vi trovano ambiente adatto: meli, peri, co
togni, melagrani, che possono produrre complessivamente fino a 10.000 Q.li 
di frutta; piante a frutto polposo la cui produzione puo superare anche i 
27.000 Q.li annui; mandorli, noci e nocciuoli con produzionecomplessiva 
di oltre 230 Q.li annui di frutti secchi. La coltivazione del gelso non vi ha 
piu.l'importanza dei tempi passati. Occupa circa 70 ettari (1930) e da lIna 
produzione di circa 9000 Q_li annui, che e pero soggetta a forti variazioni di 
anna in anno. 

Insomma, la flora della circoscrizione non potrebbe essere pin varia, 
ma It! produzioni unitarie delle piante .coltivate - fatta eccezione per quellE\ 
ol'tive - sono piuttosto basse e l'economia rurale del territorio non e troppo 
solida. Diversi fattori contribuiscono a'renderla tale, tutti fra lora concate
nati: ma iI principale fra essi risiede nella estrema deficenza dell'acqua,· che 
fa sentire Ie sue conseguenze anche nel campo zootecnico. 

Dal censimento 1926 la consistenza numerica del bestiame risulto come 
appresso costituita. 

Le annate siccitose del 1927 e del 1928 causarono una forte diminuzione 
nel patrimonio zootecnico, particolarmente Dei bovini e Dei suini: diminu-
zione che persiste t-uttora. • 
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Fra i bovini vi predominano quelli di razza lattifera a base di sangue 
svitto. Gli asini, i muli e i cavalli .sono particolarmente impiegati per il 
trasporto del latte e dei prodotti orticoli sui mercati di smercio (Trieste). 
Suini, ovini e caprini non vi banno grande diffusione; dimodoche, in com· 
plesso, se dall'allevamento del bestiame puo derivare un non trascurabile 
cespite di rendita in periodi non di crisi, non e esso il maggiore ne il pift 
importante, stan do molto al disotto di quello sia pure incostante offerto 
dalle culture intensive di viti, olivi e piante erbacee (ortive in particolar 
modo). 'L'economia agraria del territorio si fonda insomma assai pift sulle 
culture' arboree da frutto e su quelle ortive che non sull'industria zootecnica 
che, stante Ie condizioni ambientali, non puo aspirare a grandi progressi. 

SPECIE Numeri asso!uti 

(capi) 

Rovlnl (I) 5.668 

Cavalli 663 

Asini 3.192 

Muli e bardotli 304. 

Suinl 5.090 

Ovlui 2.521 

Caprinl . 855 

(1) Di cui: 794 sono buol, 3598 necbe • 1276 vitelli. 

% abit.uti 
p ... seuli 

9,77 

1,14 

5,50 

0,53 

8,78 

4,S5 

1,47 

Per Ro. 

di S. P. dl S. L. 

0,16 O,M 

0,02 0,06 

0,08 0,30 

0,01 0,03 

0,14 0,50 

0,07 0,24 

0,02 0,08 

Fra Ie industrie trasformatrici dei prodotti diretti del suolo, quella 
svolta a mezzo di due cantine sociali, di cui una a Capodistria e una a Pi· 
rano, l'altra svolta attraverso una fabbrica di conserva di pomodoro pure 
in Capodistria, trasformano notevoli quantita. di prodotti. Negli anni buoni 
in fabbi·ica. di conserve puo produrre fino a 1400 Q.li di estratto di pomodoro 
concentrato nel vuoto, ottimo per qualita. e particolarmente apprezzato sui 
mercati cecoslovaccbi, austriaci e jugoslavi. Ma gran parte deU'uva pro· 
dotta e ancora vinificata dai singoli agricoltori con metodi pift 0 meno pri
mitivi. Anche l'industria olearia non vi ba grande sviluppo: i frantoi, di 
massima azionati da animali, sono attivi per poche settimane e provvedono 
all'estrazione dell'olio per con to dei contadini. 

• • • 
Nelle aziende delle plaghe ad economia agraria prevalentemente orto

frutticola, il grado di attivita. culturale e molto elevato, in conseguenzlt del 
fl'azionamento spinto della proprieta. fondiaria, della mancanza di forme 
cooperative che potrebbero agevolare l'impiego di macchine motrici e ope
ratl'ici, e della scursa disponibiliti), di capitali da parte dei coltivatori-pro-
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pl'ietari: i quali sono quindi costretti a dare agJi ordinamenti culturali In. 
massima attivita e 13 minima intensita di esercizio. D'altra parte trattasi 
frequentemente di piccoli appezzamenti che non consentono di essere lavorati 
che con strumenti a braccia, e di culture tipicamente attive. II grado di 
intensita fondiaria e invece qua e la notevolmente elevato pel' effetto dei capi· 
tali im'estiti in impianti arborei. 

II grado di produttivita agraria·forestale dei terreni non e cosl elevato 
com~ potrebbe immaginarsi. Si vedano gli estimi catastali qui sotto ripor· 
tati e riferiti al 1930: 

Imponibfle 
IlANDAMENTI 

Complesslvo Per Ha. 
Lire Lire 

Clpodl,lrla 942.256 37 

Plrano 695.U9 71 

Clscoserizione 1.637.685 46 

II pi~ elevato reddito imponibile per il mandamento di Pirano sta in 
relazione al fatto che della sua superficie produttiva, oltre il 50 % e oceu· 
pata dai seminativi (semplici e arborati) e oltre il 6 % da culture specia· 
lizzate di piante legnose (vigneti); mentre nel mandamento di Capodistria, 
Ie culture estensive (silvo·pascolive) vi hanno assoluta prevalenza, i semi· 
nativi vi occupano circa il 16 % della S.P. e Ie culture Iegnose specializzate 
Dleno del 4 %, 

Dimodoche anche il grado medio di attivita aziendale subisce notevoli 
mriazioni da· mandamento a mandamento; la quantita media di mana 
d'opera richiesta da un ettaro di superficie produttiva, e insomma molto 
maggiore nel mandamento di Pirano con economie aziendali a carattere pre· 
\"alentemente orticolo·frutticolo. 

* * * 
Gli stretti rapporti che intercedono fra attivita agraria, industriale e 

commerciale ci obbligano a far cenno anche di queste ultime: cenno ehe 
acquista particolare importanza dato che Ie classi lavoratrici terriere deb· 
bono spesso cercare fuori dell'agricoltura supplementi di lavoro e di reddito. 

L'artigianato e III. piccola industria rappresentano Ie forme predomi· 
nanti dell'attivita industriale: hanno scarso valore economico e tanto l'uno 
che l'altra vanno soggetti a frequenti stasi di lavoro e non usufruiscono che 
eccezionalmente di forza motrice. Fra Ie industrie medie e grandi che me· 
ritino particolare menzione citiamo: quella di conservazione e lavorazione 
del pesce, la quale, fiorentissima prima della guerra, subi un completo ri-
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stagno durante la medesima in conseguenza dell'esodo dei pescatori per ser
vizio militare 0 verso i tristi campi di concentramento; attualmente ha ri
preso la sua attivita e Isola d'lstria e il suo centro pin importante che oc
cnpa mediamente 880 operai, producendo oltre 10 milioni di scatole di pro
dotto; quella' della pesca a carattere esclusivamente costiero, male orga
nizzata e individualista e da cui la precedente strettamente dipende,e par
ticolarmente attiva nei centri di Isola d'lstria e 'di Capodistria, rna puo 
aspirare a maggiori sviluppi;' ad aumentare i suoi redditi coneorrono de
cisamente queUi delle peschiere, appartenenti a privati 0 ad Enti morali 
(Mense, veseovili, Municipi) e prese in affitto da consorzi di pescatori; fra 
esse particolarmente importante e quella di Pirano_ E' da notare ehe pro
prio alla pesca, particolarmente a quella estiva, si dedicano non poehi agri
coltori onde arrotondare gli scarsi redditi terrieri. 

(CENSIMENTO 15 OTTOBRE 1927). 

Industria Commercia 

Esercizi Addetti Esercizi Addetti 
COMUNI 

Numeri I I Per Numeri I I %. Numeri I I Per Numeri I I %. % Kmq, % abitanti % Kmq, % abitanti 
~~oluti diS.T. assoluti presenti assoluti diS.T. assoluti plesenti 

Capodistrla 183 22,0 4,13 754 21,5 50,8 258 28,1 5,83 466 33,7 36,0 

ErpeU...cosina 40 4,8 0,51 118 3,4 4.1,5 46 5,0 0,59 69 4,9 25,5 

Isola d'istria • 175 21,1 5,97 1391 39,6 140,8 182 19,8 6,21 244 17,6 24,7 

Maresego • 19 2,3 0,51 28 0,8 7,7 24 2,6 0,65 33 2,4 9,0 

Monte dl Capodis!ria 38 4,6 1,01 47 1,4 9,7 19 2,1 0,51 2S 2,0 5,7 

Plrano . 2640 31,7 3,31 1038 29,S 62,0 245 26,7 3,05 398 28,8 23,7 

Villa Decani , 112 13,5 1,41 135 3,8 18,8 144 15,7 1,81 14.') 10,6 20,2 
--- ----------------------

10lall 831 100- 2,16 3511 100- 59,5 918 100- 2,~8 1383 100- 23,5 

Nella cirCOSCl'lZlOne, e precisamente a Pirano, sono Ie uniche saline -
Iii proprieta demaniale - esistenti nell'lstria. Le industrie del legno e 
affini hanno importanza trascurabile: e anzi da rilevare la vita stentata 
della classe dei falegnami, dovuta alla forte crisi dell'industria edilizia; 
da notare sono gli esercizi (squeri) per la eostruzione e riparazione di bar
cbs e navi in legno da pesca e da trasporto siti a Pirano, Isola d'lstria e 
Capodistria: non impiegano forza, motrice, rna mana d'opera ottima tanto 
che agli squeri istriani rieorrono anehe Ie regioni dell'altra sponda. Nel 
campo dell'industria chimiea, unieo esercizio industrialmente e commercial
mente organizzato e 10 stabilimento industriale di Pirano fondato nel 1865, 
nel quale 8i ottengono saponi al solfuro, soda cristallizzata, lisciva liquida, 
olio di sansa e bisolfuro di carbonio. Oeeupa in media 30 operai e impiega 
energia elettrica fornita dalle officine elettriche del Comune. 
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Le industrie connesse con l'agricoltura ,(bachicoltura, industrie fore
I'tali, stazioni di monta" noleggio di macchine agricole) non rivestono che 
scarsa. importanza poiche si tratta: di umili esercizi di carbonai che produ
cono con sistemi primitivi il carbone vegetale, di alcune pubbliche stazioni 
di monta e di alcune piccolissime imprese che noleggiano macchine agricole. 

L'attivita commerciale, ancor pin scarsa di quella industriale, ha pure 
lIer caratteristica il bassissimo numero di addetti (1-2) per esercizio. 

Manca insomma nella circoscrizione una vera attrezzatura commerciale. 
Costituiscono oggetto di commercio gli animali vivi e Ie carni fresche che 
vengono quasi esclusivamente smerciati nell'interno della provincia; e poi 
pesce e vino che trovano facile sbocco sui mercati di Trieste e di Fiume, 
legna da fuoco che .~ prevalentemente collocata nelle citta costiere dell'Ita
lia settentrionale, latte e prodotti orto-frutticoli che dalle zone di Pirano, 
Isola d'Istl-ia e Capodistria si riversano a Trieste. 

Per gli altl'i generi alimentari e gli altri articoli, il commerciante deve 
ricorl'el'e all'importazione da Trieste 0 da altre provincie del Regno. 

CAPITOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA~ IMPRESA E MANO D'OPERA. 

1. - Divisione del territorio. agli effetti della proprieta e del frazionamento. 

La supel'ficie produttiva risulterebbe ripal'tita come al seguente pro
'.!lIetto fra Ie singole categorie di proprietari: 

; 

Superriele prod uttiva 

CATBGORIB DI PROPRIETARI totale 

I 
lavorabile 

I 
pascoliva 

I 
boscata 

Ha. I % Ha. I % Ha. I % Ha. I % 

Comun' 5.746 16,17 M 0,60 4.257 31,86 1.425 12,23 

Pcrsone "siebe pl'ivate • 29.794 83,83 10.467 99,40 9.105 68,14 10.222 87,77 
------------------

Tota\l 35.540 100 - 10.531 100 - 13.362 100 - U.M7 100 -

Son dunque i Comuni e i privati che si ripartiscono la totale superficie 
produttiva. I comuni di Erpelle-Cosina e Villa Decani posseggono comples· 
sivamente 5248 ettari, mentre 472 ettari sono ripartiti fra i comuni di 
Monte (405 Ha.) e Maresego (67 Ha.) Dei 64 ettari di superficie lavorabile 
49 appartengono al comune di Monte, 11 a quello di Capodistria e 4 a quello 
di Erpelle-Cosina. I beni com un ali, pascolivi e boschivi, risultano non gra-
1:ati di UBi civisi concessi in base a titoli (privati 0 di carattere feltdale), ma 
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'Usati da taluni cittadini frazionisti a proprio vantaggio e con la tolieranzrE 
dei comuni 8te88i~ Boschi, pascoli e prati-pascoli di proprieta comunale sono. 
per la massima parte deteriorati, ma suscettibili di migliol'amento. Fra i 
lloschi, i cedui di quercia e cerro prevalgono 'sugli alti fusti e questi sui 
cedui composti. . 

Dal prospetto risulta che 130 S. L. e distribuita quasi tutta fra i privati, 
ai quali di regola i comuni affittano anche i pochi ettari lavorabili di 101'0. 

proprieta.. Dimodoche, riferendo i rapporti contrattuali alla sola S. L., ci 
riferiamQ implicitamente a quelli interessanti la proprieta. privata. 

In merito al frazionamento fondiario, Ie seguenti cifre rilevate dalle
s(,lite tabelle delle variazioni catastali ci dimostrano come esso si manifesti 
e quale sia la sua tendenza: 

D i t te Particelle 

al So-&-19~0 a\ 30-&-1930 aJ 30-&-1920 • a\ 30-&-1930 
MA.NDA.MENTI 

Numeri I Supert. Numeri r Supeft. Numeri j superl'r' parti· Nume,i I Superl. r' parti--
8sso1uti di agni assoJuti di ogni assoluti di agoi- celie assoluti di agoi celie 
e indici Ditta e indici Ditta e indiei partie. per Ditta e indici partie. per Ditta. 

Capodistrla . 15.942 1,7314 14.921 1,8490 144.254 0,1913 9,0 146.766 0,1880 9,8 
(100) (93,6) (100) (101,7) 

Plrano 7.176 1,5192 8.209 1,3280 46.0~5 0,2365 6,4 48.143 0,2265 5,9 
(100) (114,4) (100) (104,4) 
--------------------' 

CircoscrizioD8 23.118 1,6655 23.130 1,6647 190.339
1 

0,2023 8,2 194.909 0,1980 8,4 
(100) (100) (100) (102,4) 

I.a differenza notevole esistente fra la superficie media tli ogni Ditta. 
nei due mandamenti della. circoscrizione, e dovuta al fatto che 130 superficie 
IH'oduttiva di proprieta. comunale manca nel mandamento df Ph'ano. Resta 
comunque caratteristica comune per i due mandamenti, l'estremo fraziona-
manto della proprieta. fondiaria pur considerando che il numero delle Ditte 
non corrisponde a quello dei proprietari terrieri. 

E poiche Ie cifre si riferiscono alIa superficie territoriale, comprendente 
boschi, pascoli e improduttivi, estesi tanto nel mandamento di Capodistria 
come in quello di Pirano, non e difficile convincersi come la superticie media 
coltivata appartenente ad ogni Ditta debba essere molto inferiore ad un et
t.aro. Dividendo infatti la S.~. per il numero delle Ditte, risulterebbero· 
mq. 4553 di superficie media lavorabile per ogni Ditta. 

Le cifre relative aIle particelle ci attestano pure un 'certo grado di 
dispersione fondiaria, dipendente oltre che dalle continue divisioni el'edi
tarie, da necessita. economico-aziendali. Difatti nella zona, che fu soggetta 
31 dominio veneto, non ci consta alcun tipo di maggiorasco che ponga limiti 
al frazionamento fondiario; d'altra parte il contadino tende a possedere· 
una parte di pascolo ed una di bosco, seminativi, vigneti, oliveti e, in fond()o 
aIle valii, anche qualche appezzamEmto a prato-pascolo. 
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11 pl'OSpetto ci attesta altresi che il frazionamento fondiario tende 
ad aumentarenel mandamento di Pirano, mentre ha manifestato, nel de
cennio considerato, una non trascurabile diminuzione nel mandamento di 
Capodistria, tanto da non far subire alcuna modificazione al numero- delle 
Ditte della circoscrizione. Cos1 pure la tendenza ad ulteriori particellamenti 
si rende pill manifesta nel mandamento di Pirano che non in quello di Ca
podistria. 

Nel corso dell' an no 1929-30 il numero delle Ditte e passato come da 
100 a 100,7 nel mandamento di Capodistria e come da 100 a 102 in quello 
di Pirano; quello delle particelle come da 100 a 99,98 e come da 100 a 100,2 
rispettivamente nei due mandamenti: dimodoche la tendenza ad ulteriori 
frazionamenti persiste pill spiccata lungo la costa Piranese che non su queUa 
Oa podistriana. 

Fra il giugno 1929 e il giugno 1930; furono eseguite ben 11.545 volture 
catastali, ripartite come appresso fra i due mandamenti: 

Volture catastali 

MANDAMENTI 
Numeri asscluti % delle Dille 

presenti a1 19'29 

Capod;,trla . 10.766 72,7 

Pirano 779 9,6 

Circoscrizione 11.545 50,3 

Non potremmo quindi immaginare un pio. elevato grado di mobilita 
della proprieta, che, nell'anno considerato, raggiunse veramente un massimo 
nel mandamento di Capodistria, senza dar luogo ne ad una notevole dimi
nuzione ne ad un notevole aumento delle Ditte: sicche e da concludere che 
Ie volture catastali in parola ebbero per oggetto 0 particelle di terreno 0 

interi possessi e dovettero quindi in massima condurre 0 ad ingrossamenti 
di piccole proprieta esistenti con conseguenti rimpicciolimentl di altl'e, 
o a permute volontarie (ricomposizione' dei fondi frammentati). 

Le inform~zioni direttamente assunte presso tecnici e dirigenti, cono
l!icitori consumati della zona, ci porta no a fissare Ie seguenti cifre in rapporto 
aUa distribuzione della S. L. fra i singoli proprietari: cifre c~e vogliono 
essere sempre largamente approssimative: 

Proprietilo minorl dl Hm. 2 (1) • 
II da H". 2 a 10. 

II " " 10 a 50. 
II " 50 a 200. 

Totale 

(1) Moltissime da 1/4 dl Ha. a 1 ettaro. 

Ba. % 
6.845 65 
3.370 32 

316 3 
t 

10.531 100 
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La piccolissima e la piccola proprieta costituirebbero dunque Ie basi 
del regime fondiario del territorio, nel quale vige pure qualche media pro
prieta condotta a colonia parziaria pura. 

La diffusa cultura degli ortaggi, se permette una razionale· ol'ganizza
zione anche aIle piccolissime a?,iende (proprieta minori di 1 ettaro), non 
Nempre consente redditi tanto elevati, ne ha tale capacita di assorbimento 
di lavoro da rendere autonome Ie famiglie lavoratrici, Ie quali trovano spesso 
sufficiente complemento di reddito e di lavoro, nella sfruttamento. di terreni 
boschivi . e pascolivi che normalmente si aggiungono alIa superficie lavora
bi~e 0 irl quelli di proprieta dei Comuni. Comunque i piccoli e piccolissimi 
proprietari-non autonomi risultano largamente diffusi anche in questa zona, 
che deve quindi offrir 101'0, con la pesca e altre forme di attivita industriale, 
i mezzi onde integrare gli scarsi redditi terrieri. Sono insomma, e in defini
tiva, il numero dei componenti atti allavoro delle singole famiglie e l'attivita 
delle culture che decidono della autonomia delle imprese terriere lavoratrici. 

2. - Rapporti fra pro prieta e impresa (in % della S. L.). 

Puo ritenersi che la proprieta imprendUriJce si estenda suI 98 % della 
S. L., quella non imprenditrice suI rimanente 2 %. Sono Ie limitate superfici 
lavorabili di proprieta comunale che, congiunte ad altre di proprieta bor
ghesi, costituiscono oggett9 di piccole e piccolissime aflittanze coltivatrici 
a carattere spesso particellare, aIle quali ricorrono gli stessi piccoli proprie
tad coltivatori onde aumentare la base territoriale dell'impresa e rendersi 
quindi pift autonomi. 

La proprieta imprenditrice risulterebbe ripartita fra la forma coltiva
triJce (94 % della S. L.) e quella capitalistica (4 % della S. L.) j manc!li la 
forma intermedia capitalistico-coltiivatrice, in quanto 10 scambio d'opera 
evita qualsiasi ricorso a mana d'opera salariata. 

Nonostante 131 ricca cultura ortofrutticola, piccole e piccolissime sono 
da ritenersi Ie proprieta coltivatrici di singoli contadini, fra Ie quali, quelle 
autonome abbracciano circa il 73 % della S. L. e quelle non autonome circa 
il 21 %.. . 

In rapporto alle proprieta imprenditrici capitalistiche, crediamo di 
poter ritenere che pochissime di esse siano medie e moltissime piccole e non 
autononie "nel senso pili volte spiegato. 

3 - Rapporti fra impresa e mana d'opera (in % della S. L.). 

Trattasi di rapporti pochissimo diffusi, in quanto riferibili ai pochi 
esempi di imprese capitalistiche nella proprieta appoderata. Fra proprie
tari imprenditori capitalisti e singoli lavoratori (famiglie lavoratrici) si 
IItabiliscono rapporti di colonia parziaria pura (mezzadria). 
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II colona mezzadro riceve doe in consegna il podere costituito spesso 
da piti appezzamenti distaccati, normalmente provvisto di casa colonica e 
privo di acqua potabile; la superficie poderale varia fra 5 e 10 ettari dei 
qualiJ 1/2 coltivati e 1/2 a pascolo e bosco. Ma in molti casi anziche di 
inteli poderi si tratta di piccoli appezzamenti lavorabili (1/4 a 1/2 ettaro) 
allidati a contadini (che possono anche essere piccoli proprietari coltivatori) 
i quali assumono la figura economica di partitanti nel senso che, a titolo 
di compenso dellavoro da essi fornito, ricevono una quota parte del prodotto 
della cultura 0 delle culture a vantaggio delle quali il lavoro stesso fu 
esplicato. 

Le clausole regolatrici dei rapporti fl'a proprietari e coloni mezzadri, 
variano da azienda ad azienda in rapporto agU ordinamenti produttivi appli· 
cati: si vedano in proposito Ie notizie al capitolo « Modalita contrattuali » 
che voglioIio piti particolarmente riferirsi alIa circoscrizione costiera occi·. 
dentale (1). 

Da quanto si e tin qui riferito possiamo anche dedurre che fra tre sole 
categorie e diviso il lavoro rurale: contadini·proprietari, contadini·affittua,ri, 
coloni e partitanti; possiamo aggiungere la categoria dei famigli (operai fissi, 
sel'vi) che taluni piccoli 0 medi contadini pl'opl'ieb1l'iJ tengono a lora sel'vizio. 

E volendo fissare in 'percentuali della S. L. il lavoro fornito da ciascuna 
di esse categorie, si possono indicare Ie seguenti: 

suI 94 % della S. L. da proprietari e famigliari 
» 2»» » » affittuari» » 
» 4»» » » coloni e partitanti e famigliari 

Le quali vogliono sempre essere largamente,approssimative per Ie rllgioni 
piti volte esposte. Abbiamo incluso il lavoro dei famigli in quello dei pro· 
prietari e famigliari in quanto' sono es~i da considerarsi membri di famiglia 
e non estranei ad essa (2). 

(;I.) Il sommario censlmento aziendale austriaco del 1902 rilevb che neU'Istria nord 
occidentale (Capodistria) per ogn! 100 azieJ1.de agrarie, !Y1 erap.o fatte valere dagli stessi 
proprletar! (proprletari·coltlvatori), 2 condotte ad. affittanza e 1 a colonia parziaria. 
Non posslamo evidentemente confrontare queste cifre con quelle citate nel testo, in 
quanto riferite al numero delle azlende anziche aUa S. L.: "algono comunque a' ai
mostrarcl che da queU'epoca ad oggl non ha molto variato la configurazione della con
duzlone aziendale. . 

(2) 11 pin volte citato censimento az!endale del 1902 ci poria Ie seguentt percentuaU: 
(per ogni 1000 persone occupate nelle azlende agrarie forest ali) : 

953 imprendltori e famlgllari; 
3 capo uomin! sorvegUanU; 

20 servl-famigli; 
24 glornalleri. 

Non' sono esse confrontabill con quelle da noi fissate, per ragion! gill note: lallclano 
Inoltre non poehl dubbl suUa loro Interpretazione. 
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4_ - Tipi economici di impresa terriera 

Si possono fissare nei seguenti: 

a) piccole imprese lavorat1"ici integra-Ii: hanno Ie stesse ca.ratteristi
che economiche di quelle dellacircoscrizione collinare-litoranea della pro
,-ill cia di Trieste; sono esse quasi tutte su terra propria, pochissime su terra. 
altrui 0 su terra propria e altrui. Del lorD complesso Ie autonome compren
dono circ!l' iI 74 % della S. L., Ie nun au·torlOlno ilrimanente 22 % e ciascuna 
di esse ~a una superficie lavorabile che oscilla fra 0,5 e 2 ettari, ai quali 
si nggiungono normalmente pascoli e boschi; siccM trattasi sempre di im
prese ad economia mista: agrario-pastorale-forestale. 

Di regola, Ie imprese lavoratrici di piccoli e medi proprietari e queUe 
di proprietari-affittuari sono fornite di proprio bestiame (prevalentemente 
.da reddito e subordinatamente da lavoro) e di propri attrezzi rurali che non 
sempre sono sufficienti ai bisogni dell'azienda ; .quelle che mancano di attrezzi 
o Ii posseggono in misura insufficiente, se li provvedono prendendoIi a nolo> 
da appositi esercizi contro pagamento in denaro, 0 in prestito da altri agri
coltori contro corrisponsione in manu d'opera'. I fondi di tali imprese sono
normalmente sprovvisti di abitazione per la famiglia lavoratrice che e quindi 
costretta ad abitare fuori dell'azienda in casa generalmente propria 0, assai 
1'3ramente, presa in affitto .. I fondi, costituiti da appezzamenti tal volta di
spersi, sono invece provvisti di ricoveri ill secco (trulli) che servono di pre
caria abitazione al guardiallo e al cane nei periodi di mietitura e di ven
demmia.; 

b) piccole imprese lavoratrici parziarie (di coloni mezzadri e parti
tanti); anche di esse si hanno pressocM gli stessi tipi che rileveremo perla 
circoscrizione adiacente della provincia di Trieste: siccM sono a ripetersi 
Ie stesse considerazioni e da fare gli stessi rilievi. 

L'ampiezza aziendale di ciascuna varia da casu a caso: sono rare quelle 
the hanno pill di 3 ettari di S. L. (autonome), pill frequenti queUe con circa 
2 ettari (autonome e non autonome) e frequenti pure quelle con S. L. minore 
di 1 ettaro (partitanze non autonome): queste ultime sono generalmente 
appendici delle imprese integrali del gruppo precedente. Alle S. L. indicate 
si aggiungono normalmente terreni boschivi . e pascolivi. Come dicemmo, 
mancano spesso di casa colonica che il ~lono 0 il partitante possiede in pro
prio 0 prende in affitto a sue spese. Coesistono con esse sullo stesso ter
reno Ie: 

c) piccole imprese capitalistiche individuali in terra propria (piccolo
proprietario capitalista); queste, e quindi parte delle precedenti, sono nor
malmente provviste di bestiame, che e messo quasi sempre dal proprietario
capitalista, raramente da esso e dal colono, e di macchine e attrezzi che sono
messi in parte dal colono e in parte dal proprietario conduttore; 
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d) grandi imprese capitalistiche individuali in terra propria Igrand€ 
proprietario capitalista) costituite da pill poderi dati a colonia plJ.rziaria 
Q da pill appezzamenti dati a partitanza a piu famiglie lavol'lttrici; so no 
grandi in questo senso e non in aItri e non sempre ~ono atttonome in quanta 
il pl'opl'ietario capitalista ha altre fonti di reddito. Bestiame e macchine ill 
maggior costa sono immessi di regola dal proprietario: il mezzadro, che solo 
-eccezionalmente puo godere della casa colonica suI fondo, provvede i soliti 
attrezzi minuti. Fan parte della lora superficie aziendale terreni coltivati, 
terrelli a pascolo e a bosco, sicche han sempre ordinamenti economici uttivo
intensivo-estensivi j. 

e) grandi imprese capitalistiche di Comuni in terra pwpL'i11 COll, car:11'
~ere silvo-pastorale. Quando pero si consideri che i beni fondiari di esse 
'lpCltrimonio comunale) sono direttamente god uti dagli <lbitumi l1el Comune, 
pit\ che di grandi imprese capitalistiche trattasi di grandi imprese l((.'!;o)1'Il
trici collettive su terra altrui. 

.5. - Imprese staccate dal suolo, rna strettamente connesse con I'agricoltura. 

All'impresa di fabbricazione della conserva di pomodoro, che in certo 
·qual modo e da considerarsi strettamente connessa con l'agricoltura, aIle 
.clue cantine sociali di Pirano e Capodistria e a qualche piccola impresa di 
lavoruzione boschiva, siaggiungono alcune imprese arrnentizie di alleva
mento pecore nel comune di Erpelle-Cosina. Sono invece scomparse Ie piccole 
imprese di distillazione pel' causa del fisco che ha tolto 101'0 ogni convenienza 
.economica. 

-6. - Classificazione dei rurali. 

In base a quanto fin qui e statu esposto, risulterebbero presenti Ie stesse 
~ategorie professionali agricole del gruppo ]mprenditori cont~dini indicate 
per la circoscrizione confinante della provincia di Trieste: mancherebbe 
sol tanto IlL categoria degli imprenditori-contadimi. non proprietari del fonda 
con impresa integrale stabile collettiva su terre non lavorabili, in quanto 
mancherebbero gli usi civici. Predominante su tutte Ie aUre e sempre quella 
degli imprenditori contadini con impresa integrale, stabile, individuale su 
terra lavorabile e non lavorabile. 

Si aggiungerebbero inoItre: 

a) imprenditori capitalisti proprietari del fondo con impresa indivi
duale parziaria: alcuni di essi sono autonomi ed altri non autonomi; 

b) imprenditori armentizi limitati al comune di Erpelle-Cosina; 
c) contadini non imprenditori e neanche propriampnte salariati (fami

gli). i quuli sono pero alquanto diminuiti rispetto ai tempi passati. 
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Se qualche contadino non imprenditore, salariato fisso 0 salariato avven
tizio, esiste nella circoscrizione e adibito quasi esclusivamente alla sorve
glianza del bestiame al pascolo. 

Per considerazioni gia. fatte, Ie categorie professionali indicate non sono 
tutte pure, in quanto per alcune-di esse e da tener presents,un tal groviglio 
di occupazioni integrative di quella terriera e a carattere stagionale che ne 
rende pressoche impossibile una specifica ed esatta definizione: sono insomma. 
unita. pi~ 0 meno eterogenee dal punta di vista della loro attivita. econo
mica, chI( costituiscono quando l'una a-quando..l'altr-a...delle indicate categorie 
professionali. 
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X. - CIRCOSCRIZIONE COSTIERA OCCIDENTALE. 

CO!!.t:UNI: Barbano, d!lstria, Canfanaro, Cittanova d'lstria, Dignano d'lstria, 
Orsera, Parenzo, Polo" Rovigno d'lstria, Sanvincenti, Umago, Valle 
d'lstria, Verteneglio. 

CAPITOLO I. 

GENERAL ITA. 
1. - CaraHeri fisici. 

A rigor di termini, oltre i. comuni suindicati, sarebbero da compren
dersi nellacircoscrizione, che abbiamo fatto coincidere .con la zona agraria 
omonima, anche alcuni tratti dei comuni di Buie, Visignano e Visinada; 
mentre vi si dovrebbero escludere i tratti pill settentrionali dei comuni di 
llarbana e Sanvincenti. Comunque i confini da noi scelti non alterano lit" 
natura del lavoro che vuol essere prevalentemente descrittiva e non mo
nografica. 

Misura una superficie territoriale di Ha 111.714 dei quali Ha. 107.954, 
60no produttivi, ed e tutta compresa nella regione marittima (Istria rossa) 
che si adagia fra quella pedemontana e il mare. Si puo anche considerare 
racchiusa in un triangolo rettangolo avente per vertici P. Salvore, S. Agnese 
suI Canale d' Arsa e Capo Promontore. Si presenta come un pianoro legger
mente ondulato che daila costa si eleva grado grado verso l'interno con alti
tudini che non arrivano ai 400 metri, fino a congiungel'si alla regione pede
montana. Due caratteristiche insenature - oltre aUe altre numerose - ci 
ofIre la frastagliatissima " costa : quella della Val di Torre nella Quale siocia 
il Quieto e quella del canale di Leme che si inoltra verso l'interno pel' al
cuni chilometri. 

Dal punto di vista geologico, la struttura di questa parte dell'Istria 
e eminentemente calcarea (carsica) e se alla superficie il territorio non fosse 
in gran parte ricoperto da uno strato pill 0 menD potente (anche di 7 m. 
presso Salvore) di terreno rosso siderolitico di ol'igine idro-termale, Ill. zuna 
sarebbe addirittura inabitabile, mentl'e per elfetto di esso e Ill. piu sviluppata 
della penisola dal punta di vista agrario. La terra rossa di cui trattiamo, 
ric.ca di ossidi ferrici e della Quale i Romani si servirono come materiale 
da pavimenti e p~l"estrarne sostanze oo)oranti, soggetta come e a riscaldarsi 
durante la stagione estiva, espone Ie culture ai danni frequenti della siccita 
che in modo particolare si manifeNta in questa parte della provincia, 
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La circoscrizione e attraversata nella sua parte settentrionale da un 
breve tratto del pin grande flume che abbia l'Istria: il Quieto; il quale nasee 
nella zona pedemontana arenaceo·marllosa, pl'esso l'inguente, raccoglic Ie 
acque del Brazzana e del Bottonega e dopo un percorso di circa 50 Km. si 
getta nel porto omonimo. E'interessante notare come sia esso l'unico flume 
che mantenga il suo corso superflciale nel ten'eno cavel'noso della zona ma
l'ittima: cio e dovuto all'impermeabilita dei terreni alluvionali arenaceo
marnosi . da esso stesso formati e percorsi nell'attraversarla. Ai tempi di 
Homa el:a navigabile nel suo corso inferiore e Ie sue rive rigurgitavano di 
vita e di movimento; poi, in seguito ad abbandono, i continui depositi flu
viali cagionarono l'interramento dei canali; Ie condizioni di scolo vennero 
a mancare: si venne cosi all'impaludamento dei terreni adiacenti ed a creare 
l'ambiente adatto allo sviluppo del morbo malarico che, dopo ben 180 anni 
di studio, la volgente opera di boniflca integrale della parte valliva del flume 
vuole per sempre eliminare riscattando all'agricoltura istriana circa 4.700 
ettari di buon terrQno alluvionale. che allo stato attuale non producono ·che 
strame e legna. 

Ma il germe malarico non si limita alla vallata del Quieto; si riscontl'a 
qua e la lungo tutta la zona costiera occidentale in particolare nel fondo
valle dove l'acqua ristagna, come pure e piiI 0 meno diffuso sulle marine 
orientali, mentre e quasi s~omparso nei dintorni di Pola. 

Oltre alla malaria, influiscono sulle condizioni sanitarie della zona, e in 
generale di tutta I'Istria, i repentini sbalzi di temperatura che, verificandosi 
nei mesi in cui maggiore e l'umidita predispongono gli abita.nti a contrarre 
Ie febbri intermittenti. In generale il clima e mite e caIdo, rna due sole sta
gioni si alternano: l'inverno e restate; Ia piovosita annua che si aggira 
sui 700-800 mm. e influenzata dallo scirocco, il quale nascendo sui deserti 
afrieani si impregna di umidita attraversando il Mediterrano e si rovescia 
sull'lstria opprimendo affannosamente gli abitanti. 

2. '- Dati demografici e notizie etnografiche. 

Oi basiamo su i due censimenti 1921 e 1931 per dedurre Ie cifre raccolte 
nello specchietto che segue: 

Consimento 1921 Consimento 1931 , 

POPOL'\zIO~E Nume-ri 

I 
Per Kmq. Numeri 

I 
Per Kmq. 

assoluti 

I 
assoluti 

I e numeri di S. 1". di S. P. e numrri di S. T. di S. P. 
indici indici 

Popalarion. presente (di ratto) 126. 8~0 113 117 122.027 109 113 
(100) (96,2) 

Popolazio.ne reside.,t" (legale) 12!l.125 1140 118 . 12.1.493 110 1140 
(100) (96,4) 
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Isolando dal complesso della popolazione quella dell'intero comune di 
}'ola, troviamo densitA come Ie seguenti: 

CeDsimeoto 19"21 Censimenlo 1931 

POPOLllIO'E Numerl Per Kmq. Numeri Per Kmq. 
as&Oluti assoiuti 

I I I e oUlDf'ri di S. T. dl S. P. e numeri di S. T. I di S. P. indici iodiei 

Pnpnlulone preoente (dl fatlo) 63.275 71 73 66.463 74 77 
(100, (lOS) 

Popolazlooe .... 1,leDie (legale) 64. Hlil 72 74 67.185 75 78 
(100) (104) 

Ie quali sono ridotte alIa meta rispetto a queUe relative alIa precedente 
circoscrizione, e meglio ei inquadrano la situazione demografica in quanto 
non influenzate dalla popolazione agglomerata del capoluogo di provincia. 

Nonostante un cosi debole carico demografico, l'emigrazione all'estero 
81 e rilevata alquanto intensa nell'immediato dopo guerra; e anche negli 
nltimi anni trascorsi, per quanto molto attenuata, non ha mancato di mani· 
festarsi. Oltre ai trasferimenti temporanei da comune a comune della zOna 
e dai comuni di questa a quelli del Regno, si ebbero infatti 113 emigrati 
;l11'estero nel 1928 e 216 nel 1929 ai quali si contrapposero rispettivamente 
78 e 55 immigrati (secondo dati della R. Questura). 

Caratteristica comune anche a questa circoscrizione e l'agglomeramento 
degli abitanti in centri rurali come mostrano Ie cifre ricavate dal censi
mento 1921: 

PopoiazioDe presente Del siogoli centri • 

" 
in case sparse • 

Totaie 

Numerl assoiuli % 

111.845 
14.975 

126.820 

88,2 
11,8 

100,0 

Nel decennio'1921-31 la popolazione ha segnato un certo incremento in 
tutti i comuni, salvo in quello di Pola nel quale ha manifestato una note
vole diminuzione (0,13 per la popolazione presente e residente) tale da fare 
apparire una diminuzione del 0,038 e del 0,036 rispettivamente nella popoIa
zione presente e residente complessiva. 

Gli incrementi demografici della circoscrizione, escludendo da elllSa il 
Comune del capoluogo di provincia sono stati: 0,05 per la popolazione pre
'sente e 0,047 per la popolazione residente, superiori quindi entrambi a quelli 
corrispondenti della zona costiera settentrionale, in particolar modo per 
quello relativo alIa popolazione residente. 

Dal punto di vista etnografico, sono Ie solite stirpi che concorrono a 
formare la popolazione. Ma gli italiani predominano di gran lunga sui serbo-

10 
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croati e sugli sloveni. Sono particolarmente accentrati nella zona di Rovigno, 
di Parenzo e Cittanova, mentre i serbo-croati si trovano diffusi nei coruuni 
di Dignano, Barbana, Sanvillcenti e Valle, e gli sloveni sparpagliati qua e 1:1. 

3. - Carattere economico del territorio. 

II carattere prevalentemente tel'l'iero dell'economia circoscrizionale si 
manifesta ancol' piu accentuato rispetto a quello della costiera Piranese e 
Capodistriana. E' esso prevalentemente agrario come possono attestarci i 
dati. ~atastali qui appresso ripartiti fra i grandi investimenti e Ie notizie 
che via via daremo. 

% 
QUALITA."DI GOLTURA E DI INGOLTURA Superficie 

della S. T. I della S. A. F. I della S. L. 
Ha. 

Seminativi semplici e arborati. 38.704 34,69 35,90 94,lf 

Prati permanenti . - - - -
Culture spocializzate di piante legnose 2.450 2,15 2,22 5,84 

SuperBcle lavorabile 41.154 36,1>4 33,12 -100 -

Prati-pascoli permanenli 8.861 7,93 8,21 -
Pascoli permauenti : 13.075 11,70 12,12 -
Boschl 42.777 38,29 39,62 -
Incollo produlUvo. 2.037 1,87 1,93 -

Superncie agraria rorestale 107.95' 96,63 100 - -
Superficie improduttiva '3.760 3,37 -

Supernde lerriloriale 111.714 100 - - -

II 60 % della S. A. F. risulta dunque investito dalle culture estensive: 
boschi, pascoli, prati-pascoli; trattasi anche qui di boschi governati in 
grande preyalenza a ceduo semplice, non ricchi, in stato di non buona ma
nutenzione e costituiti dalle stesse essenze gh1 indicate per i cedui della 
costiera settentrionale; soggetti in passato a sregolato pascolo per difetto 
di fOl'aggi forniti dai pl'ati-pascoli e dai pascoli, sono attualmente in via 
di riassestamento per l'opera vigile della Milizia Nazionale Forestale. Ai 
prati-pascoli e a:i pascoli si assegnano rispettivamente produzioni medie uni
tarie di Q.li 12 e 2,5 di foraggio nOllinale in annate ad andamento stagionale 
non contrario; puo ridursi la prima a meno di 3 Q.li e annuallarsi 130 se
conda in annate di grande siccita, che sono tuti'altro che infrequenti. E' in 
queste produzioni estremamente scarse, non compensate finora dalla produ
~ione foraggera dei prati artificiali e degli erbai intercalal'i, che deve ricer-
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f'srsi la cn.usa del pascolo abusivo nei boschi cedui, che va quindi inteso 
come un frutto della miseria e non di una tendenza a distruggere il bosco 
che l'agricoltore istriano assolutamente non ha. 

La. superficie a seminativo netta da tare e ripartita fra frumento (circa 
10.000 ettari), mais maggengo (circa 6000 ettari), altri cereali autunno ver
nini (lIa. 4000 circa di cui 2400 a. orzo), patate (circa 4100 lIa_), prato artifi
ciale di leguminose (3000 lIa_) e culture varie ortive (fagiuoli, ceci, lentic
(hie, piselli, pomodori, carciofi, cavolfiori, poponi, cocomeri); notansi altresi 
piccole estensioni coltivate a tabacco (circa 116 ettari), a faye da granella 
e a canapa da tiglio. Illimmma quel che di diverso spicca rispetto alla ripar
tizione dei seminativi in rotazione fra Ie singole qualita di cultura nella 
costiera settentrionale, e 1a minore superficie (circa 1500 lia.) destinata 
alle culture ortive. II frumento e particolarmente esteso nella zona costiera 
compresa fra Punta Salvore e Orsera, la quale costituisce il granaio del
J'Istria. 

II mais diffuso un po' dappertutto potrebbe in gran parte essere sosti
tuito dal tabacco tipo orientale, molto piu resistente alla siccita.. II cicIo 
\egetativo delle culture cerealicole e forte mente inlluenzato dalla dish'ibu
zione delle pioggie e Ie 101'0 produzioni unitarie non si distaccano da quelle 
ottennte nella zona costiera settentrionale. II mais e, pure in questa zona, 
eRposto ai danni della siccita che PUQ anche annuUarne la pr6duzione. Le 
patate pin estesamente coltivate che in altre zone istriane, danno produzioni 
pin basse rispetto a queUe ottenibili neUa zona precedente (70 Q.li per lIa. 
in annate favorevoli, 10-20 Q.li per lia. in annate contrarie). Pure i prati 
artiticiali di leguminose' producono per ettaro menu di quelli della zona 
rostiera settentrionale (40-45 Q.li in annate non contrarie, 15-20 Q.li in casu 
opposto). Si tenta di supplire aUa scarsa, produzione di essi con gli erbai, 
ma l'intento non e sempre raggiunto. 

Fra Ie coltivazioni arboree consociate alle erbacee nei seminativi, pren
dono particolare sviluppo Ie viti e gli olivi, mentre sono trascurabili Ie altre 
specie arboree da frutto e da foglia. Ma viti e olivi sono pure coltivati in 
appezzamenti a se.(vigneti e oliveti), mentre si vanno iniziando ~li impianti 
specializzati di specie arboree a frutto polposo. I vigneti specializzati inve
Rtono circa 1935 ettari, gli oli'veti intorno ai 500 ettari, i frutteti circa 15 
ettari. 

La produzione globale media annua in vino si aggira intorno ai 132 mila 
ettolitri; queUa unitaria (per lia.) in uva dei vigneti l!pecializzati intorno 
ni 70 Q.li La produzione globale in olio oscilla fortemente di anno in anno 
eli e stata fortemente falcidiata in conseguenza dei danni prodotti agli olivi 
dalle bassissime temperature dell'inverno 1928-29; prima di tale epoca si 
IIggirava intorno ai 6000-8000 ettolitri quando la forte siccita 0 altre cause 
nvverse non ne decimavano il prodotto. 
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Minima e ancora la produzione delle uve da mensa poiche appena ltl'riva 
a superare i 200 Q.li annui. Cosi pure trascurabile e la produzione delle 
frutta secche (mandorle e nocciole) che non arriva a 250 Q.li annui; notansi 
pel'o nuovi impianti di mandol'li che ben si adattano alIa ariditadel sllolo 
istriano. 

II gelso che occupa un'area di circa 500 ettari da una produzione millore 
t\, queUa della zona precedente ed e calcolata in circa 8000 Q.li anllui di 
fogUa che non tutta e trasformata in seta: e pero soggetta ad aumenture 
dati i nuovi impianti. 

II quadro esposto ci da insomma un'idea sufficiente di quanto val·i;;, rsia 
la flora della circoscrizione, rna non e molto confortante dal Iato economico 
!ilia perle scal'se produzioni unitarie delle culture sia per la 101'0 aleatodeta, 
sia infine per il fatto che l'economia delle impl'ese agrarie e principalmcllte 
fondata suI vino, ossia su di un prodotto non certo favol'ito dalle attuali 
v;cende dei mercati. 

La deficienza di acqua costituisce anche qui il primo fattore limitante 
della produzione agricola e in particolar modo di quella zootecnica: sicche 
l'ilUevamento del bestiame non puo che ersser misero e per di piiI soggetto 
a forti rischi dipendenti dall'aleatorieta della produzione foraggera. II cen
simento 1926 rilevo il seguente patrimonio zootecnico: 

Numeri assoluti % ahitanti Per Ha. 
SPECIE 

(capi) 
presenti 

di S. P. I di S. L. 

Bovini (1) 10.473 8,12 0,09 0.25 

Cavalli 868 0,67 t 0,02 

Asini . 5.087 3,94 0,05 0,12 

Muli e barJotti 479 0,37 t 0,01 

Suini 8.302 6,12 0,08 0,20 

Ovini 31.462 24,38 0.29 0,76 

Caprini 2.156 1,67 0,02 0,05 

(1) Di essi: 2.185 wno vitelli, 5.602 vacche, 2.686 huoi 

Dal confronto delle cifre suespciste con quelle corrispondenti della pre
cedente circoscrizione, risulta la forte inferiorita del patrimonio zootecnico 
di questa zona: che ha tuttavia, in confronto della precedente, un numero 
nssoluto di capi ovini dodici volte maggiore, sicche la densita di essi per 
ettaro di S. A. F. risulta pili che quadrupla. 

II gregge ovino rappresenta di fatto un notevole cespite di entrata, men
tre quello suino da un reddito proporzionalmente minore a quello corrispon
dente della zona costiera settentrionale. Insomma il reddito derivante dal-
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Fullevamento del bestiame non e il maggiore, essendo superato da quello 
delle culture arboree in genere. 

Forti diminuzioni nel capitale bestiame ebbero anche qui a verificarsi 
in seguito alIa siccita del 1927~28. I bovini allevati appartengono in pl'eva
lenza al ceppo romano-podolico. II numero elevato di asini che anche qui si 
riscontra, risponde ad una necessita contingente: sel'Vono essi in prevalenza 
:ti piccoli proprietari coltivatori i quali, dovendo lasciare di buon mattino 
Ie proprie abitazioni per recarsi sui luoghi di lavoro pill 0 meno lontani, 
llanno bisogno della bestiola cheporti 101'0 il cibo quotidiano sulle ore del 
me~zogiorno. In rappol'to aIle possibilita di sviluppo dell' industria zootecnica, 
vale quanto gia dicemmo per la precedente zona costiera. 

L'attivita trasformatrice dei prodotti diretti del suolo si concentra in 
particolar modo nella lavorazione dell'uva che e fatta con metodi pill 0 meno 
arretrati in cantine private, 0 con metodi razionali in cantine sociali, delle 
(luaU ne esistono quattro funzionanti a Umago, a Cittanova, a Verteneglio 
e a Parenzo. Funziona altresi a Rovigno un consorzio per la lavorazione 
dei tabacchi levantini, mentre a Pola si ha una concessione per 181 stessa 
lavorazione_ Possiamo inoltre citare l'industria di trasformazione del latte, 
ovino in particolare, che ha carattere prettamente casalingo, e quella di 
estrazione dell'olio dalle olive fatta con gU stessi sistemi vigenti nella circo
scrizione precedentemente esaminata. 

* * * 

Quanto al grado di attivita delle imprese agrarie, varia da plaga a plaga 
e da azienda ad azienda; e comunque sempre elevato tanto nelle aziende a 
illdirizzo viti-olivicolo prevalente (Parenzo, Rovigno, Umago), quanto ill 
qnelle dove gIi ordinamenti culturaIi Bono pill 0 meno equilibrati in rap-

. porto alle culture erbacee ed arboree che Ii costituiscono (Dignano, Citta
nova, Orsera, Umago, Parenzo ecc_). A renderlo tale concorrono: il frazio
namento spinto della proprieta, comune a gran parte della zona; la scarsa 
disponibilita finanziaria degli agricoltori che impedisce loro di pl'ovvedersi 
di adeguati strumenti tecnici (macchine motrici e operatrici) anche quando 
l'ubicazione, la disposizione e l'ampiezza degli appezzamenti potrebbe con
sentirne l'impiego; la mancanza di forme cooperative. Sono insomma Ie 
stesse cause gia viste altrove.· Conseguentemente basso e il grado di inten
sih\ d'esercizio anche per quanto ha l'iguardo all'impiego di mezzidi ferti
lizzazione, mentre gli impianti arborei specializzati e consociati alle culture 
erbacee danno alle imprese un elevato grado di intensita fondiaria. 
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Gli imponibili catastali relativi ai singoli mandamenti della circoscri
zione e aggiornati al 1930, sono quelli del seguente prospetto: 

lmponibile catastale 

MANDAMENTI Superllcie prodtlltiva 

I 
comple$sivo per Ha. 

- Ha. Lire Lire 

Dignano. . 32.707 879.661 27 

Buie d'rstria (1). 25.689 1.311.848 51 

Parenzo 20.768 1.043.668 50 

Pola 21.477 610.349 28 

Rovigno . 21.226 731.237 34 . 
Circoscrizione . 121.867 4.576.763 37 

(1) Oltre i comuni di Ciltanova, Umago, Verteneglio, vi E-ono compresi anche quelli di Buie e Grisignana. 

Si ha cioe un imponibile medio unitario inferiore di ben 9 punti a quello 
della zona costiera settentrionale: cio sta in relazione alle culture piu 
ricche (orto-frutticole} che maggiormente si estendono in quest'ultima. 

Notevoli differenze si rilevano pure fra gli imponibili medii unitari dei 
singoli mandamenti; a quello massimo di Euie corrisponde la seguente 
distribuzione della superficie produttiva fra i vari tipi di investimento: 35 % 
a seminativi semplici ed arborati, 7 % a culture legnose da frutto specializ
zate, 18 % a prati-pascoli e pascoli permanenti, 2 % a incolto produttivo, 
38 % a boschi; a quello minimo di Dignano corrisponde quest'altra distri
bnzione della S. P.: 33 % a seminativi semplici e arborati, 0,9 % a culture 
Jegnose da frutto specializzate, 32 % a prati-pascoli e pascoli permanenti, 
2,4 % a incolto produttivo e 31,7 % a boschi. Per cui anche per questa zona 
la quantita media. di lavoro per ettaro di superficie produttiva (grado medio 
rti attivita) deve essere notevolmente diversa nei singoli mandamenti in rap
porto alle varie percentuali dei grandi investimenti. Difatti notasi di questi 
llna distribuzione percentuale molto simile, cui corrisponde un elevato grado 
medio di attivita, nei due mandamenti di Euie e Parenzo; distribuzione 
percentuale pure molto simile, ma alla Quale corrisponde un grado medio di 
attivita. molto piu basso, rilevasi nei due mandamenti di Dignano e Pola; 
rlistribuzione percentuale che si distacca dalle precedenti ed alla Quale corl"i
sponde un grado medio di attivita che occupa il posto di mezzo fra i due 
pl'edetti, ci offre in fine il niandamento di Rovigno. 

Ma l'avere un carattere economico prevalentemente agrario non ci 
dispensa dal fare qualche cenno l!mll'attivita industriale e commerciale, per 
l'agioni gia note. 



- 151-

• • • 
Uile\'iamo dal censimento economico del 15 ottobre 1927 i dati seguenti 

relativi all'industria. ed al commercio: 

COMU:'i1 

BarbaDs • 

Can'anaro 
CHlano .. 
DigDano. . 
o nera. 
rareolo 
Pel •.• 

Ro¥IIfDO • 

Sa 
U , 

D¥lncenU . 

mago . ·.n. d' Islri. 
Verl,negllo • 

Cirroacrilione 

, 

lodustria 

Esercizi Addetti 

I Per I Q 
'Iu,,",ri I ~umeri I ,.., 

% Ii.mq. % ahitanti 
8!180luti diS:T. as!iloluti preseoti 

11 0,7 0,10 21 0,2 ',0 
35 2,1 0,47 81 0,8 22,3 
62 3,7 2,75 132 1,4 52,2 

1M 9,3 0,89 400 ',1 35,1 

87 53 1,13 186 1,9 31,7 
156 9.4 1,12 452 4,6 34,8 

618 37,3 2,75 6.162 62,8 99,' 
316 19,1 5,12 1.847 18,8 169,1 
13 0,8 0,23 30 0,3 8,5 

137 8,2

1 

2,21 289 2,9 40,7 

30 1,9 0,36 113 1 2 40,6 

36 2,2 0,97 102 1,0 32,2 
---1-----

1.655 100, OJ 1,48 9.815 100,0 74,9 

Esercizi 

Numeri I 
assoluti 

% 

27 1.3 
29 1.4 
45 2,7 

212 10,6 
54 3,2 

202 10,1 
1.017 51,0 

224 11.2 
25 1,2 
94 4,7 
26 1,3 
28 1,3 

-- --
1.993 100,0 

Co m me rc io 

Addetti 

I Per Ii.mq. 
diS.T. 

Numeri 1 
assoluti 

0,25 27 
0,38 45 
2,00 ~ 

1,22 340 
0,83 99 
1,45 345 

'.52 1.958 
3,63 387 
0,43 30 
1,51 109 
0,31 40 
0,76 36 -- --
1,80 3A62 

I %. % abitanti 
presenti 

0,8 
1,3 
1,3 
9,8 
2.8 

10,0 
56,S 
11.2 
0,9 
3.2 
1,2 
1,0 

--
100,0 

5,2 
12,4 
18,2 
29.8 
8.7 

26, 
31, 
35, 
·8, 
15, 
14 
11, 

6 
4 

5 
3 

• 
4 

--
26, 4 

Se stabiliamo un confronto -fra Ie cifre relative segnate e queUe corri
Npondenti della precedente circoscrizione, rileviamo un minor numero di 
cl!ercizi industriali e commerciali per Kmq, di S. T. e maggiori percentuali 
di ubitanti addetti all'industria e al. commercio, Ma trattasi sempre di per
centuali bassissime, tali insomllla da conservare all'attivita agricola la gl'an
dissima. maggioranza della popolazione. 

Ditferenze notevoli nelle densita degli esercizi industriali e commerciali 
e nelle sllddette percentuali notansi -fra comune e comllne. 

Spiccano i due comuni di S, Vincenti e di Barbana per avere In minima 
densita di esercizi industriali e commerciali e il minor numero di addetti 
all'industria e al commercio per ogni 1000 abitanti presenti; mentre si 
distaccano dagli altri i comuni di Rovigno, Pola e Cittanova per Ie loro pill 
elevate densita di esercizi ed il loro pill elevato numero di addetti all'indu
stria su 1000 abitanti presenti, e i comuni di Rovigno, Pola e Dignano per 
iJ pill elevato numero di addetti al commercio su 1000 abitanti presenti. Da 
1I0tare pure che quasi il 90 % degli addetti all'industria sono accentrati 
nei due comuni di Pola e Rovigno che assorbono anche oltre il 66 % degli 
addetti al commercio. 

Artigianato, piccole industrie e piccolo commercio di scarso valore eco
nomico costituiscono anche qui, salvo rare eccezioni, Ie forme predominanti 
dell'attivita industriale e commerciaIe, e in rapporto alIa. 101'0 caratteristica 
puo ripetersi quanto abbiamo detto per queUe della costiera settentrionale. 



- 152-

J:<'ra Ie industrie di maggior rilievo possiamo citare Ie seguenti: quella 
della pesca, alIa quale attendono pescatori di professione, agricoltori ed 
altri; un ramo speciale di essa, l'ostricoltura, ha per questa circoscrizione 
particolare importanza poiche ~ proprio nel canale di I.eme che trovasi uno 
dei maggiori allevamenti d'Italia. E' grosso centro di pesca Rovigno d'Istl'ia 
e importanti pure quelli di .Poln, Cittanova, Orsera, Parenzo e Umago. Non 
trascurabile dal punto di vista economico sono poi due peschiere: quella del· 
Quieto entro il porto di Val di Torre e quella del canale di Leme, entrambe, 
di regolw, prese in affitto da consorzi di pescatori e capaci di redditi rile· 
vanti. In rapporto ai possibili sviluppi dell'attivita peschereccia potranno 
essi rendersi manifesti se sara provveduto all'istruzione del pescatore, al 
cl'edito peschel'eccio (che permetta l'a,cquisto di attrezzi razionali e di moto· 
IJescherecci atti a spingel'e il pescatore per la pesca in alto mare) e alla 
bonifica. peschereccia. 

Per l'industria delle miniel'e e cave non e questa la zona pili intensa
mente sfruttata. Sono i giacimenti di bauxite situati nei comuni di Verte
neglio e di Pola (Lavarigo) quelli che per qnantita di materiale e per poten
zialita meritano di essere citati; quello di Lavarigo primeggia sugli altri 
per fornire una bauxite ad alto titolo di ossido di alluminio (60·63 %), tale 
cioe da superare tutti quelli di bauxite fin'ora conosciuti. 

Va pero rilevato l'attuale scarso sfruttamento dei giacimenti summen
zionati: sfruttamento che, per l'ingentissima quantita di energia che si 
l'ichiederebbe per la produzione dell'alluminio puro e per il costa attuale 
della stessa derivata dalle provincie limitrofe, non va oltre l'escavo del mi
DE'rale. 

Si presentano comunque prospettive favorevoli ad una prima lavorazione 
del minerale per ottenere alluminio e sali secondari di alluminio, che potreb
bero a 101'0 volta permettere l'industl'ia chimica dell'acido solfol'ico con con
i'eguente produzione di concimi chimici facilmente smerciabili nell'Istria 
e nel vicino Fl'iuli. 

Fra Ie cave disseminate in tutta l'Istria e fornitrici di eccellenti pietre 
da costruzione, da calce e da raffineria, si citano quelle di Orsera, Rovigno 
e 'l'orre di Parenzo; hanno tutte per comune caratteristica, sistemi primitivi 
di escavazione che e fatta a braccia d'uomo senza l'ausilio di forza motI-ice. 

Sonp cause del lento sviluppo dell'industria della pietra: Ie aIte taritre 
ferroviarie, il deficentissimo .servizio ferroviario· e gli insufficienti mezzi di 
c:lrico a Trieste. Non sarebbero quindi necessari grandi prov\'edimenti pel' 
agevolare 10 sviluppo dell'industria e conseguente esportazione del materiale. 

Fra Ie industrie del legno ed affini, quella di costruzione e ripal'azione 
delle barche svolta nei cosidetti squeri e presente a Rovigno; Ie aItre varie 
Ifalegnameria ecc.) a carattere quasi esclusivamente artigiano, conducono 
vita misera e sono attive soItanto dietro commissioni, non potendo i lora 
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prodotti competere con quelli f!. serie delle grandi fabbriche di Trieste e 
di altrove. 

Particolare menzione merita la manifattura dei tabacchi che fra Ie indu
strie attive ~ la pio. importante per l'Istria di oggi: ~ svolta nei due centri 
di Uovigno e Pola, a mezzo di due concessioni per la lavorazione dei tabacchi 
levantini ed occupa un migliaio di operai. 

Phl di uno stabilimento per l'industria di conservazione del pesce e di 
JJreparazione di altri prodotti alimentari annovera infine la circoscrizione: 
queUi di L'mago e di Fasana che impiegano mediamen~e 230 addetti e produ
cono annualmente 2.400.000 scatole di prodotti conservati; il conservitificio 
di Rovigno che -da lavoro a 45 addetti e una produzione media annua di 
600.000 scatole; la fabbrica di sardine di Pola che assorbe circa 100 persone 
Illettendo suI mercato una produzione annua media di un milione di scatole; 
10 stabilimento di Bagnole (Pola) con una capacita produttiva di circa 
700.000 scatole e con oltre 50 operai occupati permanentemente. Una vera 
industria molitoria manca per ragioni gia note e cosi pure quella olearia. 

Fra Ie imprese per la distillazione e la fabbricazione dei liquori, quella 
con sede a Rovigno e l'altra con sede a Fasana (Pola) meritano pure di 
ellsere ricordate. Nel 1927 quest'ultima dette i seguenti· prodotti: 

300 HI. di grappa _ 

50 " "vini, da .dessert 
40 " "soiroppi. 
36 " "liquori . 

'l'ot .. le 

L. 360.000 

" 
" 
" 

25.000 
40.000 
36.000 

" 461. 000 

In rapporto all'industria dei cantieri navali, poche cifre ci mettono di 
lX'onte all'attuale situazione: da oltre 6000 operai occupati in quel potente 
organismo che fu l'arsenale marittimo di Pola sotto l'ex ~onarchia austl'o
ungarica, siamo scesi gradualmente a meno· di 800 addetti dopo il crolla del 
grande impero. SiccM la principale fonte di ricchezza per la dtta e dintorni 
IIi ~ a grado a grado fiaccata dando luogo a quello statu non florida che e oggi 
cllratteristico del capoluogo istriano. 

Dopo una tremenda crisi, provocata dalla concorrenza germanica, e in 
parte attenuata mediante inasprimento del dazio doganale, ha attualmente 
l'ipreso la suaattivita l'industria di fabbricazione dei lucchetti esistente 
a Pola e unica in Italia. Ha una capacita produttiva di circa 180.000 doz
zine annue, ma in effetto non ne produce neanche uit terzo poich~ ~ ora ces
sata l'esportazione_dei lucchetti all'estero non potendo sostenere la concor
l'enza germanica. 

Unico nella Venezia Giulia e in tutto il Regno e il moderno e supel'bo 
stabilimento perla produzione del cemento fuso e del Portland che sorge 
sullo scoglio di S. Pietro a Pola. Assorbe oltre 200 operai, ha quattro forni 
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per la produzione del Portland e cinque per quella del cemento fuso .ed e 
uzionato da energia elettrica fornita dalla Soc. Elettrica Istriana. 

Per la sua proprieta di resistere agli agenti chimici e di indurire rapi· 
damente anche in tempo 'di gelo, il cemento fuso istriano ottenuto da una 
miscela di minerali, fra cui i1 piu importante e la bauxite, si va diffondendo 
in Italia e all'estero come mostrano Ie cifre seguenti: 

!liel 1927 Ne11928 

Quintali I Lire iI. Quintali I Lire it. 

I 
Ce menlo fuso spedilo 50.000 2.200.000 120.000 4.400.000 

Cemento Pm·t\and spedito. 150.000 2.750.000 230.000 3.500.000 

Tolali 200 000 4.950.000 350.000 7.900.000 

Dai 13.000 quintali spediti all'estero nel 1927 siamo saliti a 35.000 Q.li 
spediti nel 1928. 

In rapporto all'attivita commerciale e da ripetere quanto gia dicemmo 
tl'attando della m(!desima nella circoscrizione precedente. II commercio che 
ha per caratteristica il bassissimo numero di addetti !leI' esercizio, si limita 
cioe ai bisogni locali 0 alla vendita fUOI'i provincia del vino, della legna da 
ardere e del pesce fresco; poiche all'esportazione dei prodotti industriali 
(cementi, pesce conservato, bauxite, pietre ecc.) provvedono Ie industrie 
tltesse. 

Un cenno va pure fatt.o sull'industria del forestiero che e pili 0 menD 
s~'iluppata nella stagione estiva in tutte Ie ridenti cittadine costiere, in 
conseguenza della ;mitezza delclima, della limpidita del mare e delle bellezze 
llaturali offerte dalla costa e dalle isole annesse. Brioni sull'isola omonima, 
e la perla fra Ie stazioni climatiche, e connazionali e stl'anieri vi affluiscono 
ogni anno, d'inverp.o e d'estate, per godervi il mitissimo clima, per ammi
rarvi Ia rigogliosa e varia vegetazione subtropica nonche Ie altre bellezze 
offerte dall'isola, di tutto punto attrezzata per 10 sviluppo dell'industria in 
parola. 
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CAPITOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA, IMPRESA E MANO O'OPERA. 

1. - Divisione del territorio agli effeHi della prllprieta e del frazionamento. 

Le singole categorie di proprietari si ripartiscono come al seguente pro
~retto la superficie produttiva della circoscrizione: 

Superti.le produttiva 

CATEGORIE DI PROPRIETARI totale 

I 
lavorabile 

I 
pascoliva ' I boscala 

Ha. I % Ha. I % Ha. I % Ha. I % 

lllato . . 1.108 1,02 114 0,27 - - 99~ 2,32 

munl 14.090 13,06 112 0,27 9.479 39.45 4.499 10,52 

Altrf enti civiIJ. 376 0,35 183 0,44 28 0,12 165 0,38 

EDtt eccle8ia.tici 1.219 1,13 300 0,73 70 0,30 849 1,98 

Penone Bllche private 91.161 84,44 40.445 98,29 14. 446160,13 36.270 84.80 
------

10la1l 107. 954 100- 41.154 100 - 24.023 100-: 42.777 100 -

I beni demaniali dello 8tato trovansi nei comuni di Orsel'a (foresta di 
Leme - 768 lIa.), Parenzo (foresta di Vidorno - 90 lIa.) e Pola(foresta di 
Lisignamoro - Ha. 100 e di Liana lIa. 150) ; i 114 lIa. di superficie lavorabile, 
l'ipartiti fra la foresta di Leme (90 ettari) e quella di Lisignamoro (lla. 24) 
Bono ceduti in affitto e destinati in parte a culture erbacee avvicendate con
sociate a olivi e in parte a culture ortive. Pure i pascoli di natura pianeg
giante sono ceduti in affitto; i boschi risultano ripartiti fra cedui semplici 
di rovere, leccio, carpino e corbezzolo (lla. 293), cedui composti di rovere, 
cerro e pini (lla. 665) e alto fusto di pini {lla. 36). Notevole estensione dei 
beni comunali, dai quali sono stati esclusi i terreni carsici attualmente 
improduttivi, risulta ripartita fra i comuni di Barbana (lla. 2708), Canfil.
naro (lla. 1436), Dignano (lla. 2424), Parenzo (lla. 488), Pola (Ha. 4749), 
8anvincenti (lla. 847) e Valle (lla. 1114). Fatta eccezione (1) per una ristretta 
superficie pascoliva (lla. 350) che sembra liberamente goduta dai comunisti 
nel comune di Canfanaro, tutti i rimanenti beni comunali non sarebbero 
ne soggetti a libero godimento ne gravati da usi civici, bensl goduti gratui
lamente dagli abitanti del luogo con la tolleranza dei comuni stessi, che vi 
esercitarono anche in passato una pill 0 menD fattiva sorveglianza. Una 
parte notevo]e (1/5 circa) dei. boschi comunali risulta in stato deteriorato: 

(1) E l'eccezione non ~ da tutti ammessa. 
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cosi dicasi per i pascoli dei quali 1/3 sono deteriorati. Ad eccezione di una.. 
limitata superficie (Ha. 174) governata ad alto fusto (pini), tutti i rimanenti 
boschi comunali sono governati a ceduo semplice di rovere, cerro, carpino· 
e leccio; della S. L. comunale soltanto una minima parte e coltivata a piante. 
erbacee avvicendate e a olivi, la parte rimanente e a prato 0, meglio, a prato
pascolo e tutta ceduta in affitto. 

L 183 Ha. di S. L. degli altx'i Enti civili (Enti di beneficenza, Fonda
zioni) sono in parte ceduti in affitto e amministrati a conduzione diretta. 
o a mezzadria; e COS! pure i 28 Ha. di pascoli; i 165 Ha. di superficie boscata. 
sono occupati da ceduo semplice di rovere e carpino (1). 

I beni ecclesiastici, dei quali alcuni ceduti in affitto, sono amministrati 
a mezzadria 0 ad economia diretta. 

Ma nonostante che tutte Ie categorie di proprietari prendano parte alIa' 
lIistribuzione della proprieta fondiaria, resta sempre quella costituita dalle 
persone fisiche private a dominarla: dominio che si accentua in particolar
modo per la distribuzione della superficie lavorabile. Sicche i fatti che 
a.ndremo esponendo, attinenti ai rapporti fra proprieta, impresa e man() 
d'opera e riferiti alIa S. L., vogliono fondamentalmente riguardare i beni 
fondiari privati. 

Ma oltre al fenomeno della distribuzione della proprieta fondiaria ira. 
categorie di proprietari, quello attinente 811 frazionamento fondiario per
Ditte e particelle offre non menu interesse per 10 studio che andiamo condu
cendo. Ebbene, dalle tabelle delle variazioni catastali, rileviamo in propo
sito ]e seguenti cifre: 

D it Ie Partieolle 

>1 30-6-19~0 >1 30-6-1930 al 30-6-1920 >1 30-6-1930 
MANDAMENTI 

Numen I Superl. Numeri I Superl. Numeri I Superl ·IN. parli- Numeri I superl'IN_ parli 
assoluti di ogni assoluli di ogoi as. .. oluti di ogoi celIe assoluti di agoi celie 
e indici Ditta e indici Ditta e indici partie. per Ditta e indici partie. per Dit ta. 

Dlgoaoo. 9.595 3,4900 10.890 3,0823 88,456 0.3795 9,2 92.027 0.3650 8,4 
(100) - (113,5) (100) (10~,O) 

?arenzo . 6,421 3,31100 7.511 2,8820 42.823 0,5058 6,6 46.862 0,46.."0 6,2 
(100) (116,IJ) (100) (l09,4) 

Buie (1). 9.31)9 2,8600 10.497 2,5370 79.977 0,3329 8,5 85.458 0,3116 8,1 
(100) (112,7) (100) (106,8) 

Pola . 9.%6 2,2600 12.080 1,8620 46.759 0,1812 4.7 51.52:; 0,4365 4,3 
(100) (120,3) (100) (110,2) 

Rovigno. 6.956 3,1600 7.477 2,9267 46.993 0.4655 6,8 50.287 o,435() 6.7 
(100) (107,5) (100) (107,0) 

----I--------- ----
Circoscriziooe 42.237 2,9880 48.455 2,6045 305.008 0,4138 7,2 326.1591 0,3850 6,7 

(100) (114,7) (100) (106,9) 

(1) VI Bon compresi i Comuni di Buie e Grisigoana appartenenti ana circoscriEione centro-oricntale. 

(1) Le 'poche propriet1l. collettive a tipo dl trlbu che 8i ritrovano presso Barbana dove 
abita una parte d.i que! conglomerato etnico balcanico magglormente diffuso nel centr() 
(Pisino) e nei pressi di Albona, Ie abbiamo incluse fra i beni dl propriet1l. privata. 
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le quail ci attestailO un frazionamento fondiario menu spinto rispetto a 
quello della precedente circoscrizione. 

Le differenze rilevate fra Ie superfici medie di ogni Ditta nei singoli 
mandamenti, stanno in relazione alle estensioni" delle proprieta comunali 
che evidentemente innalzano Ie cifre medie segnate. Quando poi si tenga 
('onto che sono queste riferite alIa S. T. comprendente vaste estensioni di 
culture estensive, di incolti produttivi e di improduttivi, si viene alIa con
c1usione che l'area media effettivamente lavorata appartenente ad ogni 
Ditta, dlive rimanere al disotto di .un ettaro. 

Supponendo difatti - e tale supposizione non va molto lontana daUa 
realta - che tutte Ie Ditte.siano proprietarie di superficie lavorabile, deter
miniamo in mq. 8.500 130 superficie media lavorabile di ogni Ditta, che 
scende a mq. 5.300 nel mandamento di Pola dove peraltro massime esten
t.ioni di superficie produttiva vi possiede il comune. 

In rapporto alIa dispersione e al particellamento fondiario nulla e da 
agbriungere e nulla e da omettere a quanto abbiam scritto dei medesimi 
vigenti neUa zona costiera settentrionale. 

Dal 1920 301 1930 notevoli si. sono rivelati gli aumenti del numero delle 
Ditte e delle particelle in tutti i mandamenti della circoscrizione: e cio 
conseguenza della mancanza di' ogni mezzo che ponga limite alla divisione. 
fondiaria, nonche di quelle necessita economico-aziendali delle quali gia 
J"acemmo cenno nella precedente circoscrizione. 

Nel piu prossimo breve periodo, 1929-1930, 130 tendenza ad ulteriori 
anmenti del numero delle Ditte non eo stata comune a tutti i mandamenti, 
in alcuni dei quali e stata pressoche insensibile, mentre in quello di Dignano 
e stata notevole, sicche, in definitiva, nel complesso della circoscrizione il 
uumero delle Ditte e passato. come da 100 a 100,5. Aumento pure trascura
hile si e avuto nel numero delle particelle che son passate come da 100 a.100;3, 
al Quale han pero contribuito tutti i mandamenti. 

Nello stesso periodo (anno catastale) si ebbero 4665 volture catastali 
ripartite come appresso fra i singoli mandamenti: 

Vo.lture catastali 
MA.NDAMENTI 

Numeri assoluti % delle Ditte 
.presenti _.1 1929 

Digo8no. .1 10,3 

Parenzo . 606 8,1 

Bule. 1.662 16,1 

Pol •• 798 6,6 

Rovigno. 469 6,3 

Circoscrizione 4.665 9,7 
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Le percentuali segnate ci dimostrano che l'immobilita del possesso non 
esiste neanche in questa zona costiera, la quale ci offre tuttavia gl'adi di 
mobilita delia proprieta fondiaria che non sono confrontabili con quello 
rilevato per il Capodistriano, e alcuni notevolmente inferiori a quello proprio 
uel Piranese (1). 

In considerazione che il xlUmero delle Ditte non ci da, in concreto, la 
distribllzione della proprieta fondiaria fra i singoli propl'ietal'i, abbiamo 
voluto, con la scorta dei dati precitati e di notizie direttamente assunte dai 
competenti, fissare con approssimative cifre assolute e percentuali quel qua
uro di!3tributivo come appl'esso, basandoci sulla sola superficie lavorabile. 

Ha. % 

Pro prieta minori di Ra. 2 t 

.. da Ra. 2 a 10. 39.508 96 

" " " 
10 a 50. 1.234 3 

" " " 
50 a 200. U2 1 

Totale 41.154 100 

Le medie proprietu si trovano tanto nei dintorni di Pal'enz.o come in 
quelli di Pola e di Rovigno. Delle grandi - nel senso da noi inteso - non 
ne esistono; sicche son sempre i piccoli proprietari privati chesi riparti
scono la gran massa dei terreni lavorabili. Una differenza notevole fra il 
quadro distributivo suesposto e quello relativo alia circoscrizione costiel'a 
!!ettentrionale, e messa in evidenza: aIle piccolissime proprieta con imprese 
pl'evalentemente orticoJe del Piranes~ e del Capodistriano, si sostituiscono 
cioe, in questa zona, Ie piccole proprieta c~ltivatrici '. maggiori di Ra. 2 
e minori di 10: Ie quali sono, di regola, non autonome in quanto durante 
l'inverno, e talvolta anche in altre stagioni dell'anno, i piccoli proprietari 
coltivatori cercano di occuparsi come salariati in miniera 0 nei lavori stra
dali 0 nelle cave 0 nelle opere di bonifica integrale: qualcuno di essi emigra 
fuori provincia, ma rarissimamente come salariato in agricoltura. 

La ,pesca costituisce poi un'attivita accessoria di molti piccoli propl'ie
tari coltivatori. 

AlIa S. L. delle piccole e medie proprieta si uniscono, di regola, fondi 
boschivi e pascolivi, sicche l'economia delle imprese terriere ha sempre ca
rattere misto: agrario-silvo-pastorale. 

Da rilevare anche che procedendo verso l'interno della penisola, la pro
prieta si manifesta sempre pill frazionata, (aziende di 3-4 ettari compreso 
il bosco e il pascolo), e di non trascurabile rilievo e pure il fatto che il fonda 

(1) Di rintracciare Ie cause determinanti i diversi gradi di mobilita della proprieta 
fondiaria. non e compito di questo studio: ma sarebbe un'indagine sommamente inte
ressante. 
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iavorato e di norma costituito da piu appezzamenti distanti uno dall'altro, 
vurticolarmente nella basM lstria (1). 

2. - Rapporti fra proprieti e impresa (in % della S. L.). 

Fatta eccezione per due casi di affitto a denaro nella zona di Parenzo 
c per altri pochi caei riguardanti i beni di Enti mOl'ali (Fondazioni) e di 
Comuni ,e i fondi marginali di proprietari borghesi, in tutta la rimanente 
s. L. la proprieta coincide con l'impresa. E volendo fissare con percentuali 
approssimative l'estensione dei rapporti in parola, diamo Ie seguenti : 

Proprieta imprenditrice suI 99 % della S. L. 
Affittanza imprenditrice sull'l % della S. L. 

Della proprietd imprenditrice si hanno presenti Ie due forme: quella 
coltivatrice (95 % di S. L.) e quella capitalistica (4 %). 

La forma intermedia capitalistico-colUvatrice e eliminata dal vigente 
~istema della scambio d'opera fl'a piccoli proprietari coltivatori. 

Dell'affittanza imprenditrice e applicata invece la sola forma capitali
I/fica: se puc} interessal'e, si ha qualche rarissimo caso nella zona di Poia e 
altrove in cui l'affittuario e 10 stesso lavol'atol'e (talvolta anche piccolo pl'O
prietario) che ricorre saItuariamente a mano d'opera salariata. 

oLe ragioni che portano ad applical'e su larga scala 10 -scambio d'opera 
risiedono nei fatti gill. a suo tempo citati: ci dispensiamo percio da inutili 
ripetizioni. 

II servo (famiglio) assunto da alcuni proprietari coItivatori non da a 
questi Ia caratteristica di capitalisti. 

Piccole, di regoIa, e piccolissime sono Ie proprieta coItivatrici di singoli 
contadini :le auton~ occupano appena il 5 % della S.L., Ie non autonome 
il rimanente 90 % (2). 

Medie e piccole sono Ie proprietd inmprenditricicapitalistiche: auto
nome alcune,. non auton-ome Ie aItre. 

Medie 0 piccole sono pure Ie poche affittanze imprenditl'ici ca,pitalistiche. 

(1) Dal cltato censime-nto azlendale del 1902 risulterebbero seguenti dati: 

PareDIO, htri. occ. centrale 

Pol., Istrla meridionale . 

Numero Ampiezza 
aziende Agrario-torestaU media per azienda 

8.485 

6.466 

5 

5 

L'ampiezza venne calcolata tenendo conto dell'area soggetta a coltura, malgrado 
che la maggior parte delle aziende posseggano IUlche ben! silvo-pastorali. 

(2) n fondo manca quasi sempre d! abltazione per il piccolo proprietario, mentre e 
provviBto di un ricovero in secco (trullo pill 0 meno modificato) che serve per il guar
dlano e 11 cane nei period! d! mletitura e vendemmia. 
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3. Rapporti fra impresa e mano d'opera (in % della. S. L.). 

Nelle proprieta imprenditrici capitalistiche e nei pochi casi di affittanza 
capitalistica e capitalistico-coltivatrice, si stabiliscono evidentemente rap
porti fra imprenditori e contadini. Sono essi applicati nella proprieta appo
derata, sia l'impresa assuntadal proprietario 0 dall'affittuario, e solo in 
casi del tutto sporadici si riscOJitrano rapporti nella proprieta non appo
derata. 

Nella proprieta appoderata si hanno rapporti di colonia parziaria pura 
(mezzadria). Anche qui i fondil dati in consegna a coloni parziari pUl'i non 
serupre sono provvisti di casa colonica e rarissimamente di buona acqua po
tabile: i coloni sono percio talvolta costretti ad abitare fuori del fondo in 
casa propria 0 presa in affitto e ad usufruire dell'acqua che si raccoglie in 
apposite cisterne 0 che ristagna nelle doline. Nella zona di Parenzo, nel co
mune di Umago e in quello di Rovigno si hanno pid casi di appoderamento 
della proprieta fondiaria con case coloniche nei singoli poderi che talvolta 
risultano pero costituiti da piu appezzamenti ubicati in siti diversi. Nei casi 
di poderi costituiti da appezzamenti di terra arabile fra loro distanti e sprov
visti di casacolonica, i rapporti che si stabiliscono fra proprietario capita
lista e lavoratori manuali sono, pid che di colonia parziaria, di cornparteci
pazione aiprodotti delle singole culture (partitanze). 

Spesso Ie forze lavorative delle famiglie coloniche sono esuberanti ri
spetto ai bisogni dei singoli poderi, per cui sono i mezzadri stessi che -forni
scono molta della mano d'opera avventizia aIle imprese della proprieta non 
appoderata condotte con contadini salariati 0 partitanti. 

L'ampiezza media dei poderi con casa colonica annessa, varia da 8 a 
10 Ha_, dei quali 1/2 coltivati e 1/2 a pascolo e bosco. (Vedansi al capitolo 
« Modalita contrattuali » Ie principali norme regolatrici dei rapporti fra im
prenditori capitalisti e coloni mezzadri) (1). 

~iassumendo, la mano d:opera risulterebbe ripartita come appresso fra 
Ie singole categorie di lavoratori: 

suI 95 % della S.L. da proprietari e famigliari 
» 5»» » da coloni parziari e famigliari (compresi i com-

partecipanti aIle culture) 
» t» » _ » da giornalieri e famigliari. 

(1) II citato censlmento aziendale austriaco rilevb: 
per l'Istrla costiera occidentale (Parenzo): 

75 % delle aziende condotte direttamente; 
15 % II II II a colonia parziarla; 
10 % II II II in affittanza; 

per l'Istrla meridionale (Pola): 
95 % delle azlende condotte dlrettamente; 
4 %·ll II II a colonia parziaria; 
1 % II D D in amttanza. 

In merito alIe esposte cifre valgano Ie conslderazloni gill fatte. 
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Da tener presente che molta parte del Iavoro salariato e di quello com
purtecipante ai prodotti delle culture, e fornito dagli stessi coloni purziuri 
o dagli stessi piccoli proprietarl coltivatori (1). 

4. - Tipi ecoRomici di impresa terriera. 

Le notizie che precedono ci consentono di fissure i seguenti: 

a) piccole impl-ese lavoratrici integrali, Ie· quali, dal punto di vista 
economico organizzativo, non differiscono gran che da quelle site nella pre
cedente circoscrizlone: per cui quel che si e detto altrove riguardp ai modi 
di attrezzamento aziendule, vale anche per questa. Da notare solo che non si 
hanno qui imprese del genere su terra esclusivamente altrui, bensi sempre 
imprese su terra propria di natura lavorabile (fondo coltivato) e non lavo
rabile (boschi e pascoli) (2). 

La superficie media lavorabile di ciascuna di esse vl\ria a seconda che 
trattasi di imprese autonome (da ·5 a 9 ettari) 0 non autonome (da 2 a 4 
f'ttari). Le prime si estendono su circa il 5 % della S.L., Ie seconde sui rima
nente 00 %. 

In grande maggioranza sono provviste di bestiame da lavoro e degli 
nttrezzi rurali necessari: soltanto in qualche parte della zona mancano di 
lJestiame da lavoro, nel qual caso I'agricoltore l'icorre al noleggio giornaliero 
pl'esso altro agricoltore pagando in danaro (L. 35-40 per giornata e per 
paio di buoi) oppure con prestazione d'opera. In generale i piccoli proprie
tal'i coltivatori ubitano in villaggi, in case di loro propl'ieta; 

b) piccole imprese lavoratrici parziarie (di coloni mezzadri 0 di con
tadini compartecipanti): anche per queste valgono i rilievi e Ie considera
zioni gia fatte; Ia superficie media lavorabile di ciascunu mezzadria oscilla 
da 4 u 5 ettari ai quali se ne aggiungono altrettanti fra bosco ceduo e pa
scolo; 

c) grandi imprese lavoratrici collettive su terra propria, lavorabile e 
non lavorabile (pit) famiglie riunite lavorano una determinata superficie di 
proprieta della comunita (tribii) i.. 

(1) 11 censimento suddetto rlparti come appresBO i cetl occupati nelle aziende agra
rle-forestall : 

(Ie clfre sono rlferite a 1000 persone) : 

ZONA. 

.. trio cosll.ro occldenlal. (P .... ozo) 

Iatrla meridionale (Pola) . 

Total. 

I Imprenditorl 
e tamigliari 

956 

949 

1:905 

Capo-uomini I Servi-famigli I Giornalieri 
sonegJianti 

a 30 11 

13 30 8 

16 60 19 

(2) 81 ha qualche raro esemp!o d! impresa Iavoratrice BU terra propria e altrui. 

11 
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d) grandi e piccole imprese capitalistiche individuali in terra propria 
(grande e piccolo proprietario capitalista) 0 in terra altrui (amttuario-capi
talista): sono in parte autonome e in parte non autonome e costituite da 
una 0 pift unita poderali, 0 da pift appezzamenti con culture a comparteci
pazione; 

e) grandi ilnprese capifalistiche di 001nuni in terra propria, a carat
tere silvo-pastorale, in rapporto aUe quali valgono Ie considerazioni gia fatte. 

In quasi tutta la zona i proprietari diretti lavoratori allevano Ie pecore 
in piccoli greggi (10 a 60 pecore) e per proprio conto, sfruttando i pascoli 
propri 0 quelli com un ali ; ma tale attivita non va disgiunta _ da quella pro
priamlmte agral'ia della Quale costituisce un necessario complemento, 

5. Irnprese stac~ate dal suolo, rna strettarnente connesse con I'agricoltura. 

Sono quelle che operano la trasformazione dell'uva in vino, Ie quali, in 
forma cooperativa (cantine sociali), funzionano nei comuni di Parenzo, 
Umago e Verteneglio. Si possono pure considerare del gruppo, quelle che 
in forma consorziale attendono alIa lavorazione dei tabacchi levantini in 
Pola e Rovigno. Non ci risultano presenti altre imprese di cui all'intesta
zione, salvo quelle inel'enti alIa piccola lavorazione dei prodotti boschivi 
(Iegna da carbone). 

6. - Classificazione dei rurali. 

Son presenti nella circoscl'izione Ie seguenti categorie pl'ofessionali 
agricole: 

I. - Imp"enditori contadini: 

a) proprietari del fondo con impresa individuale, stabile integrale su 
terra lavorabile e non lavorabile e in maggioranza non autonomij e questa 
Ia eategoria che supera, di gran lunga, tutte Ie altre messe insierue; 

b) proprietari-affittuari del fondo con impresa integraie, stabile e in
dividuale su terra lavorabile e non lavorabile e in numero Iimitatissimo; 

c) non proprietari del fondo con impresa parziaria famigliare stabile, 
o individuale precaria, su terra Iavorabile e non Iavorabile (coloni parziari 
puri e contadini compartecipanti). 

II. - Imprenditori capitalisti: 

a) proprietari del fondo con impresa individuale parziaria (su fondi 
a" mezzadl'ia 0 in partitanza) 0 integrale e parziaria su fondi condotti con sa· 
lariati e compartecipanti; sono in parte 'autonOlni e in parte non alltonomi; 

h) non proprietari del fondo cou impresa come in a). 
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HI. - Contadini non imprenditori: 

costituiscono la categoria i pochi salariati fissi ed avventizi assunti 
dalle imprese capitalistiche integrali 0 parziarie: il salario che e lora cor
risposto, e talvolta in moneta e in natura e talvolta integrato con elementi 
di partitanza. 

1 V. - Contadini nan imp-renditori e non salariati: 

sono rappresentati dai famigli che vanno sempre riducendosi di nu
lJIero; di regola percepiscono un esiguo salario (mensile, stagionale 0 an
Jluale) ed in pin godono l'alloggio e il vitto e in qualche caso l'icevono un 
vt'stito a fine d'anno. 
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XI. - CIRCOSCRIZIONE CENTRO-ORIENTALE 

COMUNI: Albona, Antignana, BogUuno, B-uie d'Istria, Fianona, Gimino, 
Gr'isignana, Lanischie, Montona, Pinguente, Pisino, Portole, Rozzo, Val
darsa, Visignano d'Istria; Visinada. 

CAPITOLO I. 

GENERALITA. 
1. - Caratteri fisici •. 

Si puo considel'al'e racchiusa in un quadrilatero i cui vertici sono: Buie 
a sud est del vallone di Pirano, P.ta Nera sulla co!>ta orientale istriana, 
M .. Sega(m. 1234) sulla catena dei M.M. della Vena e Cristoglie a nord di 
M. Luchini (m. 418). Coincide con la zona agrarill. omonima e comprende 
quasi tutta la regione pedemontana (media, subocrina 0 gialla) e parte della 
legione montana (superiore, ocrina 0 bianca) dell'Istria; misul'a una super
ncie tel'ritoriale di Ha. 170.100 dei quali Ha. 163.665 sono produttivi. 

. Dal lato geologico, ~ in prevalenza di costituzione arenaceo-marnosa; rna 
nella parte piu a nord che degrada dallacatena dei l\LM. della Vena, si ri
pete la tipica struttura calcarea dell'altipiano carsico il quale, dopo aver 
occupato tll.nta parte delle prov. di Fiume e di Trieste si ritrova nell'Istria 
meridionale. Ad eccezione della sua' parte montana calcarea, nella' quale Ie. 
maggiori altitudini - escludendo quella del M. Maggiore (m. 1396) il cui 
versante occidentale fa parte della zona di cui trattiamo - oscillano fra 
m. 695 (1\1. di Mezzo) e m. 1273 (Alpe Grande), Ill. circoscrizione e orografi
camente caratterizzata da una serie di regolari filoni di colline di altitudini 
comprese fra 300 e 500 metri, fra Ie quali si sviluppano ampie vallate: quella 
del Quieto e dei suoi affiuenti (Brazzll.na e Bottonega) e quella dell' Al'sa che 
prende origine dal lago omonimo, ora in via di prosciugamento, generato dal 
torrente Bogliuno. Sicche possiamo anche affe~mare che per la natura are
naceo-mornosa del suolo, che consente appunto 10 svilupparsi di corsi d'acqua 
ordinari e per la relativa ricchezzll. di aeque superficiali, sia questa la zona 
della provincia agrariamente migliore e adatta alle pill svariate culture ar
boree da frutto: tutto sta nel saper regolare Ie acque esistenti onde renderle 
appol'tatrici di benessere anziche fattori di depressione fisica e morale della 
popolazione: ed e do che si stll. facendo con la volgente opera di bonifica 
integl'ale delle valli del Quieto e dell'Arsa, en tram be culla del morbo mu
larico. 

In rapporto aIle condizioni climatiche ed ll.tmosferiche, qualcosa e da 
aggiungere a quanto si e detto nella precedente circoscl'izione. Al clima mite 
e caldo della costa occidentale, lungo la quale la temperatura media anllua 
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l: di HO, si va gradatamente sostituendo un clima con caratteristiche conti
nentali (medie temperature annue 7,5-11,2) fino a giungere a quello della 
!lIma montana (Paese dei Cicci) con inverni freddissimi e ricchi di nevicate, 
clln primavere e autunni brevi, e con estati cocenti e secehe: nel solo spazio 
di 12 ore non son rare differenze termometriche di 8°-12°-16°_ Comunque, l'in
IItillJilitA. del clima e eomune anche a questa cireoscrizione la cui piovosita 
ml'iabilhllsima di anna in anno, non supera di frequente i 900 mm. 

Non di rado violentissime grandinate, che avvengono quando il suolo e 
J'icopel'to da una sofferenie vegetazione, disastrano Ie campagne: flagello 
questa elle e comune purtroppo anche alle aItre circoserizioni costiere. 

2. - DaU demografici e notizie etnografiche. 

Dai due censimenti del 1921 e 1931 rileviamo Ie cifre seguenti: 

Ceolimento 1921 CensimenLo 1931 

POPOJ..UIO~I! l'umeri 

I 
Per Kmq. Numeri 

I 

Per h.mq. 
assoluti 

I 
assoluti 

e numeri di S. T. di S. P. e numeri dl S. T. di S. P. indici indid 

Popolodone preoenle dl 'olio) 103 365 61 63 102.137 60 62 
(100) (98,8) 

Popo!azlone re~idenle ,Iegaltlo). 105.956 62 65 105.067 62 M 
IIOO} (99,2) 

t5iamo quindi in una zona ancor pill spopolata della precedente: ci dan 
di eio ragione Ie searse risorse del 8uolo dal quale deve dipend<>re la vita 
della quasi totalita della popolazione. 

L'immediato dopo-guerra fu anche per questa circoscrizione caratteriz
zato da un forte esodo della popolazione rurale verso l'estero e verso altri 
comuni del Regno. Tale emigrazione, particolarmente quella verso l'estero, 
ha continuato a manifestarsi anche negli ultimi anni trascorsi e in misura 
non trascurabile; nel 1927 si ebbero infatti 320 emigrati e 4~ immigrati, e 
nel 1928 10 sbilancio fn ancora pill grave: a .673 emigrati all'estero si con
trapposero soltanto 21 immigrati. 

Una differenza notevole rispetto alIa precedente circoscr~ione, si riscon
tra nella distribuzione della popolazione' fra centri e case sparse: il censi
mento 1921 rilevo infatti: 

Popolazlone preseute Dei siogoii eeotri • 

" n in oase sparse • 

Totele • 

!'Ium ... 1 ... oluU % 

61.11S· 
42.247 

lOS. 865 

59,1 
40,9 

100,0 

Nel corso del decennio 1921-31 una diminuzione, sia pure lieve, si e ma
nifestata nella popolazione presente (0,012) e residente (0,008). F' essa do-
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"uta al decremento demografico dei comuni di Bogliuno, Fianona, Pisino, 
Portole e Rozzo, poiche negli altri si sono constatati lievi incrementi. 

Dal pun to di vista etnografico, pill stirpi si contesero e si contendono 
il territorio; sono gli italiani diffusi nei pressi di Buie, Grisignana, Mon
tona, Pinguente e poi nella citta. di Pisino e qua e la. in centri agglomerati; 
jo;ono gli sloveni che spiJlgendosi dal nord arrivano, attraverso il pia~oro car
"lieo, fino al M~ Maggiore; sono i rumeni limitati a pochi villaggi sull'alto
piano della Carsia e ai piedi del Monte Maggiore; e sono infine i eroati e 
ultre stirpi balcaniche pili difficilmente convertibili alIa latinita, che occu
pano gran parte dell'Istria centrale, orientale e meridionale. II censimento 
!leI 1921 rilevo 103.219 abitanti italiani e 146 stranieri. 

3. - Carattere economico del territorio. 

Nonostante sia questa la zona della penisola pill soggetta a sfruttamento 
minerario, l'economia della circoscrizione ha carattere prevalentemente ter
riero. Pill precisamente: il carattere economico generale e prevalentemente 
agrario-forestale nel tratto della zona costiera orientale costituita dai co
muni di Albona, Fianona e Vald'Arsa;prevalentemente agrario-pastorale 
nel nucleo centrale ripartito fra i comuni di Antignana, Gimino, Pisino, Bo
gliuno, Pinguente, Rozzo e Lanischie; ed e prevalentemente agrario nel re
stante territorio circoscrizionale tagliato per meta. dal corso medio e supe
l'iore del Quieto. 

I dati catastali raccolti nello specchietto che segue ci consentono di fis
sare in termini pill precisi Ie risorse dell'economia terriera. 

% 
QUALITA. Dl COLTURA. E DlINCOl.TURA. Superfiei. 

della S. T. I deJla S. A.. F .. , della S. L. 
R •. 

Semioativi semplici e arborati. 36.072 21,21 22.04 88,50 

Prati permanenti . 1.353 0,79 0,83 3,32 

Culture speei.liz.aw dl pianre legnose 3.332 1,96 2,0' 8,18 

Superficie lavol'abilea 40.757 23,96 24,91 100,-

Prati-pascoli permanenti 19.324 11,36 11,80 -
Pascoli permanent.i 36.877 21,68 22,53 -
Dosehl 5~. 713 35,11 36,48 -
Ineolto produttivo. 6.994 4.,11 4,28 -

SuperOcie agraria fore~tale. 163.665 96,22 100 - -
Superfiei. Improduttiva. 6.435 3,7R - -

Superfiel. territorial •. 170.100 100 - - -
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Su oltre il 75 % della S.A.F. si estendono dunque boschi, pascoli e in
coHo pl'oduttivo. rna percentuale cosi elevata di territorio sottratto al campo 
della pura e intensa attivita agraria, ci giustifica la bassa densita demografica 
e ci da la prospettiva di quanto deve essere misera e fatta di pl'ivazioni la vita 
uella popolazione. Poiche da gran parte dei boschi, prevalentemente cedui, 
gli abitanti traggono a mala pena la legna a 101'0 stessi necessaria, causa 10 

I!tato Ili deteriol'amento nel Quale essi si trovano, dovuto a pascolo abusivo 
e a tagli irrazionali eseguiti, per sopperire ai bisognidell'esistenza, dane 
generazioni passate; Ie quali, d'altra parte, pl'eferendo dedicarsi all'alleva
mento del bestiame, furono costrette a distruggere gran parte dei boschi per 
trasformarli in magri pascoli. Condizioni forestali - cosi poco soddisfacenti 
lIono generalizzabili a tutta la circoscrizione: ne vanno esenti soltanto alcuni 
Il"fttti nei quali ha potuto conservarsi l'alto fusto (Pinguente e Montona), -
e iJ ceduo composto (Istria montana). E gran parte dei pascoli che ai esten
dono purtroppo anche in aleuni siti reputabili adatti aIle culture intensive, 
pl'oducono tl'OppO poco, sicche l'agricoltore trovasi in aIeune annate co
t!tretto a vendere a prezzi vili il proprio bestiame per non aver di che sosten
tarlo. Le produzioni unitarie medie quanta mai aleatorie, ricavabili dai prati 
e pascoli permanenti, appena arrivano rispettivamente a Q.li 16 e Q.li 2 e pos
sono anche ridursi a meno di 4 Q.li e a zero per effetto della siccita. (Cosl 
avvenne nel 1928). Se in seguito a produzioni cosl irrisorie, l'allevatore di 
lJestiame, pur consapevole dei danni arrecabili, si e deciso in passato e si 
decide tutt'oggi - contro tutte Ie disposizioni della Milizia Forestale - a 
ricorrere al bosco per sfamare gH animali, fonte precipua di reddito per 
gran parte del territorio, non e da condannare come apesao si dice e si scrive 
da parte di chi non conosce 0 mal conosce l'ambiente. 

Ma oltre Ie vaste estensioni di povere culture estensive, vi ha l'incolto 
produttivo di natura rocciosa e acquitrinosa che, diffuso particolarmente 
nei comuni di Albona, Bogliuno, Pinguente e Pisino, riduce ancora Ia possi
tlilita produttiva del territorio. 

Dai seminativi, in prevalenza nudi, Ie produzioni ricavabili sono basse 
e aleatorie. 

La produzione media unHaria del frumento (Ha. 7100 circa) oscilla fra 
10 e 12 Q.li, quella della segala, dell'orzo e dell'avena (Ha. 3700 complessivi) 
fra 11 e 13; quella del mais maggengo (Ha. 8000 circa) e quanto mai insta
bile: da una produzione annullata in annate di forte siccita si puo salire 
a 15-16 Q.li in annate favorevoli; quella delle leguminose da seme (fave, 
fagiuoli, ceci, Ienticchie, piselli) (Ha. 1200 circa) e pure variabilissima di 
anna in anna e subisce generalmente Ie stesse sorti di quella del mais, man
tenendosi pero sempre ad essa inferiore nelle> annate di produzione; quella 
delle patate (Ha. 4200 circa) e pure falcidiata nelleannate siccitosementre 
puo giungere ai 70 Q.li nelle annate favorevoli; quella del prato artificiale 
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(1111. 4000 circa), pure assai ridotta in annate con primavere ed estati secche, 
oscilla fra i 40 e 50 Q.li non facendo gran difetto Ie pioggie; tralasciamo Ie 
supertici e Ie relative prod)lzioni delle altre culture avvicendate nel semi
"llutivo, non rivestendo esse ,particolare importanza. AlIa scarsa produzione 
dei prati artificiali in rotazione, che occupano appena I'll per cento della 
1!11perticie lorda dei semina tid, non supplisce sufficentemente quella degli 
erbai intercalari, in quanto occupano una superficie di circa 150 ettari dai 
quali derivano in media 12.000 Q.li di prodotto fresco. Viti e olivi sono Ie 
piante arboree, consociate aIle erbacee nei 'seminativi, ('he offrono maggiore 
interesse; delle altre essenze arbore da frutto qua bl. sparpagliate, i peri, i 
meli, i' cotogni e i melagrani occupano complessivamente una superficie di 
circa 300 Ha.; Ie piante a frutto polposo e a frutto secco non arrivano ad 
occupare i 100 ettari e i gelsi appena investono 130 ettari. 

DaIle viti dei seminativi, Ia produzione in vino ottenibile puo arrivare 
ni 60.000 Q.li, J.Il.entre dagli olivi, pure in cultura promiscua, possono rica
varsi intorno ai 40.000 Q.li di olive, e dalle altre specie fruttifere consociate 
Q.li 13.000 di frutti: produzioni tutte queste soggette a pill 0 menD forti 
variazioni per effetto dell'andamento stagionale. 

Ma viti e olivi vanno pure a costituire culture specializzate; Ie viti su 
3280 ettari, dai quali ricavansi annualmente circa 100.000 Q.li di uva e alcuni 
vigneti sono di recente impianto; gli olivi su50 ettari da cui deriva un pro
dotto totale di 400-600 Q.li. di olive. Pill sviluppata che nelle altre circoscri
zioni e la coltivazione delle uve da tavola il cui prodotto complessivo, in via 
di au mento, .gia si avvicina ai 1000 Q.li derivati da circa 55 ettari. 

Dal gelsi la produzione in foglia che si ricava e pure in via di aumento, 
dati i nuovi impianti, e attualmente si aggira sugli 11.500 Q.li. 

Nella parte della circoscrizione tagliata per meta. dal corso del Quieto 
e nello stesso comune di Gimino, Ie coltivazioni arboree da frutto, pili che 
le erbacee, da.nno una caratteristica impronta all'economia agraria che e da 
esse dominata; nel rimanente territorio la 101'0 importanza eben minore. 
ed e l'allevamento del bestiame che imprime all'economia aziendale la nota 
caratteristica. Dal censimento del 1926 rileviamo Ie cifre raccolte nel pros-
simo quadro: 

Numero 

I·bit.nt;presenli I 

Pel' Ha. 
SPECTE 

dei capi di S. P. di S. L. 

Ilovinl (1). 20.407 18,84 0.12 0.50 
Cav.lli . 608 0,56 t 0,01 
Asini 6.287 5,80 0.04 0,15 
Mull e bardoUi . 175 0,16 t t 
Suinl 14.474- 13.36 0,09 0,3.'; 
Ovini 40.386 37.29 0,24 0,99 
Caprini. 1.721 1,59 0,01 0.04 

(1) Dei quail: 3500 vilelli, 11709 v.eche, 5193 buoi, 
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11 patl'imonio bm'ino per Ha. di superficie lavorabile risulta cio~ supe· 
l'iore a quello della circosCl'izione costiera occidentale e inferiore all'altro 
della costiel'a settentrionale; l'ovino si dimostra invece lievemente inferiore 
8 quello della prima e fortemente superiore a quello della seconda delle sud
dette zone costiere; quello suino, mentre si mantiene pl'esso a poco equiva
ienle a quello della circoscrizione costiel'a occidentale, rilevasi fortemente 
infel'iol'e a quello della zona costiera settentl'ionale. 

11 clima menu mite, la natura e giacitura dei terreni, nonche i sistemi 
tli cultura pl'evalentemente estensivi del tratto di costa orientale e del nu
cleo centrale della penisola preceaentemente delimitato, fan sl che l'alleva
mento del bestiame debba assumervi una fondamentale importanza. E' quin
di augurabile che il roiglioramento dei pascoli esistenti- porti ad incremen
tare l'esiguo patrimonio zootecnico ·che puo e deve rappresentare la fonte 
eli reddito pin importante per la popolazione rurale. . 

Due razze bovine si allevano nella circoscrizione: una di origine roma
lIo-podolica ed una, ad attitudine lattifera, a base di san~ue switto: la 
prima prevale in tutto il tratto del nucleo centrale appartenente alla regione 
pedemontana e nella zona divisa dal Quieto, la seconda nel tratto della 
regione montana e lungo la costiera orientale. L'elevato numero di asini 
censiti, risponde anche qui a quelle necessita gia rilevate in precedenza. 

Gli ovini di razza istriana sono particolarmente diffusi nel comune di 
Albona, che da solo ne conta 1/8 di tutti quelli della circoscrizione. 

In rapporto alI'attivita trasformatrice dei prodotti diretti del suolo, ha 
essa carattere prevalentemente famigliare. Non una forma cooperativa di 
trasformazione del latte esiste, mentre funzionano a Buie d'Istria e a Mon
tona due cantine sociali per la lavorazione di gran parte delI'uva prodotta 
dalle rispettive zone. Ad Antignana esiste pure una concessione per Ill. lavo-
1'3zione dei tabacchi levantini e qua e la si fa posto alI'allevamento del 
tilugeUo. 

* * * 

Del grado medio di attivita e di intensita delle imprese agrarie, puo ripe
tersi quanto gia e statu detto del medesimo per Ie aziende delle varie plaghe 
costiere: varia cio~ da zona a zona ·in rapporto all'indirizzo prevalente dei 
sisteroi agrari. 

Da un grado elevato di attivita e d'intensita fondiaria delle imprese ad 
economia basata sulla coltivazione della vite e dell' olivo (molte imprese della 
zona tagliata dal Quieto) si scende per gradi a quelli minimi delle imprese 
eon ordinamenti estensivi, dell'interno, del settentrione e della costa orien

. tale. Da notare tuttavia che anche in queste ultime il grado di attivitA cui-
turale raggiunge limiti elevatissimi, se giudicato in rapporto alIa sola super-
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ticie lavol'abile. Basso ovunque e il gl'ado d'intensita di esel'.cizio pel' rugioni 
gia note. 

Dal pl'ospetto che qui sotto l'ipol'tiamo, possono dedul'si i val'i gl'udi di 
jll'oduttivita del territol'io in esame: 

[mponibile catastale 

MAlIDAMENTI Superncie produttiva 

I complessh'o ' per Ra. 

R •. Lire LirE" 

Albon. 27.575 588.397 21 

MontoDa~. 29.718 1.133.352 38 

Bui. (1) 25.698 1.311.848 51 , 
Pinguente 30.933 479.299 ,15 

Pisino. 61.525 1.807.618 29 

CircDscrizione 17,.440 5.320.514 30 

(1) Comprende, oUre i Comuni di Buie e Grisignana, anche quelli di Cittanova, Umago e Verteneglio. 

Gli imponibili medi unitari rivelano chial'amente Ie plaghe ad agricol
tura pill attivo-intensiva. Da quello medio unitario della circoscrizione, si 
distacca fortemente, in senso negati!,o, quello del mandamento di Pinguente, 
meno . fOl'temente quello del mandamento di Albona. Tali deviazioni rispon
dono ai sistemi ivi vigenti di sfl'uttamento' del suolo. Difatti l'estensione 
occupata dai prati-pascoli e pascoli pel'manenti messi assieme corrisponde 
rispettimmente al 50 % e al 30 % della S.A.F. nei dne mandamenti, quella 
boscata al 3..1 % e al 48 % e l'incolto produttivo al 3 % e al 7 %. 

Cosi pure ad abbassare l'imponibile medio unitario del mandamento di 
l'isino concorrono i sistemi estensivi di sfruttamento applicati nei due co
limni di Bogliuno eVald' Al'sa, nei quali il prato-pascolo e pascolo perma
nente si estendono rispettivamente suI 52 % e suI 40 % della S.A.F., il bosco 
suI 30 % suI 42 % e "l'incolto produttivo sull'1,5 % e suI 6 %. 

Conseguentemente, anche nel giudicare del gl'ado medio di attivita e di 
intensita delle imprese operanti entro i contini della cil'coscrizione, OCCOl're 
tener presenti i rilievi fatti in rapporto alIa ripartizione dei territori man
damentali fra Ie grandi categorie d'investimento. 

Per meglio mettere in evidenza quanto pill volte abbiamo affermato 
circa Ie risorse economiche di natura prevalentemente tel'riera che si offrono 
pure alla popolazione di questa zona, riportiamo nel prospetto che segue i 
dati statistici attinenti all' industria ed al commercio. (Vedi prospetto a 
pagina seguente). 

Non potrebbero essere pii) concisamente dimostrativi della ancor pill 
trascurabile importanza, rispetto aIle pl'ecedenti circoscrizioni, ivi assunta 
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da questi due campi di attivita umana che, insieme considerati. stentano 
ad assorbire 50 abitanti per ogni 1000 presenti: sicche e indubbio che 131 
4Juasi totalita della popolazione presente economicamente produttiva, trae 
oaHa terra, direttamente lavol'ata 0 non lavorata, i redditi necessal'i ad 
una ben misera esistenza. Si han no, al solito, dati statistiCi che pili 0 menu 
divel'sificano da comune a comune. Spicca fra tutti il comune di Albona per 
la sua capacitA di assorbire poco menu dei 2/3 degli addetti all'industria di 
tutta la circoscrizione, che l'isultano distribuiti in 162 esel'cizi (14 addetti 
pel' esercizio) ossia in poco menu di 1/5 degli esercizi industriali della cir-
coscrizione. 

(CESSIMESTO 15 OTTOBRE 1927) 

lodustrJa Commercio 

Esercizi Addetli Esercizi Addetti 
COMUNI , 

Numerl I I Per Numerl I I %. Numeri I I Per Numeri I I %. % Kmq. % abitanti % Kmq % abitaoti 
auoluti diS.T. aS60luli presenti assoluti diS.T. assoluti present" 

A thona 162 18,3 0,78 2.311 60,0 1411,0 249 20,8 1,2 371 
2204\ 

23,7 

Antigoaoa 56 6,3 1,01 74 1,9 16,2 28 2,4 0,5 31 1,9 6,8 

DogliuD' . 27 3,1 0,20 83 2,1 21,7 49 4.1 0,4 59 
3,5\ 

15,4 

Dule 79 8,9 1,01 222 5,7 29.5 115 9,8 1,4 145 8,7 19,3 

Flaoona . 40 4.6 0,50 52 1,4 10,0 87 7,2 1,1 119 7,2 22,7 

Glmlno 47 5,3 0,54 94 2,4 15,2 55 4,6 0,7 68 4,1 11,0 

Grislgoana 35 3,9 0,53 70 1,8 17,3 41 3,4 0,6 62 3,7 15,3 

I..nt,chle 23 2,6 0,21 28 0.7 I 6,8 43 4.0 0,4 48 2,9 11,7 

Montona . 

I 
61 6,9 0,69 90 2,3 13,3 56 46 0,6 76 40,S 11,2 

IJlnguente 44 5,0 0,21 97 2,6 8,8 104 8,7 0,7 127 7,6 11,6 

1'18lno 

I 
173 19,6 0,56 444 11,4 25,3 212 17,7 0,7 299 18,0 17,1 

Portole 73 8,3 '0,83 159 4,1 26,9 49 4,1 0,5 92 5,5 15,6 

ROllO. 9 I,D 0,18 19 0,5 5.8 41 3,4 0,8 43 2,6 13,2 

V.td'Araa I 7 0,8 0,12 11 0.3 4,5 15 1,2 0,3 15 0,9 6,3 

Visign8Do I 23 2,6 O,M 46 1,2 8,7 36 3,0 0,5 65 3,9 12,' 

"Jsinada . : I 25 2,8 0,38 60 1,6 11,4 11 1,0 0,2 43 2,6 8,2 

----- -------
100.-1 0,70 Circoscr izione .j 884 100.- 0,52 3.860 100.-' 35,7 1.196 1.663 100.- 15,4 

Il relativo forte accentl'amento degli operai dell'industria e dei relativi 
esercizi nel comune in discorso, dipende dalla presenza in questo dei pil'i 
importanti giacimenti di bauxite e di carbon fosslie. Si citano fra i primi: 
quello di S. Domenica di Albona dal Quale si ricavano in media attualmente 
circa 100.000 tonnellate di minerale impiegando in media 350 operai con un 
massimo di 800 nei mesi estivi; quello di Albona dal quale si potl'ebbero 
estrarre pure fino a 100.000 tonnellate, ma attualmente (1928) si ricavano circa 
65.000 tonnellate di materiale impiegandovi una media di 400 operai esclusa 
130 stagione invernale. Fra i secondi citiamo quello che si estende nella Valle 
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dell' Arsa e nelle· alture che fanno capo a Chersano, Carpano e Vines in 
queldi Albona. E' il giacimento carbonifero pill importante sfruttato da, 
oJtre un secolo e capace di dare un materiale (litantrace) che, per compo
sizione e sviluppo di calorie, molto si avvicina all'antracite. Nella miniera, 
che puo dirsi' in piena efficenza, servita da 100 Km. di rete ferroviaria e 
tutta elettrificata, si impiegarono circa 1800 operai fino al 1927; di poi quel 
numero scese a 1500 in seguito al Cl·ollo subito dal pl'ezzo del carbone iu
glese che si ripercosse pure sull'azieuda istriana. 

A~tualmente (1928) la produzione ottenibile si aggira intorno alle 145 
mila tpnnellate di carbone. AIle sunnominate industrie estl'attive seguono, 
pel' -importanza, quella di lavorazione dei minerali; sempre in quel di Al
bona, nei pressi dalla baia di Valmazzinghi, funziona un importante sta
bilimento per la fabbricazione del cementa Portland: vi si impiegano me
diamente circa 300 operai, la sua produzione nel 1928 raggiunse i 240.000 
Q.li, rna la sua capacita produttiva e di. circa, 600.000 Q.1i annuL 

Pisino, Buie e Portole sono gli altri tre comuni dove maggiore e il 
numero degli addetti all'industria. II territorio del comune di Pisiuo, oltre 
ad importauti giacimenti di Bauxite per la cui escavazione sono occupati 
attualmente oltl'e 50 operai e ad importanti cave di ottima pietra da co
stl"uzione (che son sparse in tutta l'Istria) il cui sfruttamento e pero fatto 
coi sistemi accennati, possiede pure abbastanza sviluppata l'industria di 
fabbricazione dei laterizi. 

Sulla costa orientale, Albona e centro importante di pesca, _alIa quale 
attendono pure alcuni agricoltori. 

Come nelle circoscrizioni precedentemente esaminate, Ie industrie con
nesse con l'agricoltura si limitano a umili esercizi di carbonai e di noleg
giatori di macchine agricole, sicche non e ad esse che l'agricoltore non 
autonomo puo chiedere lavoro. 

In conclusione, fatta eccezione per-Ie grandi industrie summenzionate, 
tutta l'attivita ~ndustriale non esce fuori dai limiti dell'artigianato; e an
che l'attivita commerciale svolta attraverso esercizi con uno 0 due addetti, 
si limita a soddisfare i bisogni locali e, in qualche centro come Buie ed altri, 
alIa vendita del vino e dell'olio fuori provincia. 
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CAPlTOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIET A, IMPRESA E MANO O'OPERA. 

1. - Divisione del territorio agli effetti della proprieta e del frazionamento. 

DaUe indagini esperite, la superficie agraria e forestale risulterebbe 
ripartita come appresso fra Ie singole categorie di pl'oprietari: 

CATEGORIE DI 

lalo 'S 

Co mUDi 

Eotl eccle,dastiel . 

PROPRIETARI 

Pel'8one Osiche private . 

Tolale 

tolale 

Ha. I % 

1.4114 0,86 

26.221 16,02 

178 0,10 

135.862 83,02 
--- --

163.665 100 -

Superficie 

I 
lavorabile 

Ha. I % 

- -
769 1,89 

- -
39.98S 98.11 

--- --
411.757 100 -

produttiva 

I 
pascoliva 

I 
boscata 

Ha. I % Ha. I % 

169 0,27 1.235 2,07 

19.040 30,13 6.412 10.74 

156 0,24 22 0,04 

43.830 69,36 52.UU 87,15 
--- -- --- --

63.195 100 - 59.713 100 -

Fl'lt i comuni di Montona e POl'tole sono distribuiti i beni demaniali 
<lello 8tato, La forest a demaniale di S. Marco (Montona) misura com
plessivamente, fra bosco e pascolo, lia. 1325, e quella di Cornel'ia (Portole) 
Ha. 79, dei quali 78 a bosco e 1 a pasco}o. 

Fl'a i comuni amministrativi, i seguenti si ripartiscono oltre i 10/11 
<leIla S.A.F. di proprieta comunale: Lanischie (Ha. 5992), Albona (ettari 
!i927), Bogliuno (lilt. 4502), Pinguente (Ba .. 2730), Fianona (Ha. 2494), Val
dursa (lIa. 2543)' e Rozzo (Ba. 474). 

Sono cioe la parte settentrionale della circoscrizione e la costa orien
tale, entl'ambe a carattere economico spiccatamente silvo-pastorale, queUe 
dove Ill. proprieta comunale ha pill salde radici, pur non mancando neglial
tri comuni costituenti la plaga tagliata dal Quieto (1). 

Secondo quanto ci risulta, neanche sui beni suddetti si da esercizio di 
usi civi in base a titoli; anzi, i comuni della cerchia nord-orientale della 
eil'coscriz'ione, che sono i maggiol'i pl'Opl'ietari di beni fondiari, cedono ai 
villici il godimento dei pascoli dietro pagamento di una tenuissima tassa 
(aflitto) detta erbatico; gli altri del centro e della zona attl'avel'sata dal 
Quieto, che pure posseggono beni fondiari, tollerano che gli abitanti go-
4lano gl'atuitamente i beni stessi. 

O1tre la meta (10.135 Ha.) dei beni fondiari comunali risulta in stato 
deteriorato, 2i da richiedere un pronto e giudizioso intervento delle auto-

(1) Soltanto il comune dl Antignana non possiede be-ni fondiari. 
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rita. competenti, onde evitare ulteriori deterioramenti che aggraverebber{) 
In gia. criticasltuazione. 

I sistemi di governo e di trattamento dei boschi comunali sono: il ce
duo semplice, il composto e l'alto fusto; il cerro, la rovere e il carpino sono 
Ie essenze dominanti del ceduo semplice; pini, faggio e quercia quelle do
minanti delle fustaie pill estesamente diffuse lungo la indicata cel'chia nord 
orientale e quasi mancanti nel resto della circoscrizione nel quale i comuni 
vi posseggono invece pill vaste estensioni di ceduisemplici e di composti 
deUe e:;senze summenzionate. La non grande estensione di S. L. di proprieta. 
comunale ,e ceduta in affitto ai villici del luogo, come pure in affitto sono 
ceduti i pascoli e i boschi del -Capitolo collegiale di Montona (Ente eccle
siastico). 

Non abbiamo indicato distintamente la superficie produttiva, non molto 
ampia, di queUe proprieta. collettive (Enti civili), di cui gia facemmo cenno, 
non possedendone i dati relativi; l'abbiamo cosi incorporata a quella ripar
tita fra Ie persone fisiche private; Ie quali, malgrado Ie notevoli estensioni 
di beni comunali, rimangono sempre dominatrici nella distribuzione della 
proprieta. fondiaria, e in modo pressoche assoluto in quella attinente alIa 
S. L. alla quale i fenomeni che pill avanti esporremo vogliono appunto rife
l·irsi. 

Ma se di grande interesse e la conoscenza della effettiva distribuzione 
della proprieta. fondiaria fra Ie singole categorie di proprietari, non meno 
gr.ande interesse desta quella l'elativa al frazionamento e alla frammenta
zione fondiaria. Riportiamo perch) alcnni dati che, per quanto incompleti. 
si ritengono sufficenti a dare una chiara idea del fenomeno ~ 

D itte Part icelle 

al 3tHl-19'20 al :10-+1930 af 31l-6-1920 al 31l-6-1930 
n ... NDAMENTl 

Numerl \ Superr. Numerl \ Superr. "umeri \ superr.\N. parti- Numerl I Superr. r'i· part!-
assoluti dl ogni assoluti di ogni assoluti di ogni celie assoluti di ogni celie 
e indici Ditta e lodlcl Ditta e indici partie. per Ditta e iodici panic. per DiU& 

Albona 7.183 4,01 8.060 3,57 61. 2M 0,47 8,5 64.719 0,44 8,6 
(100) (112,1) (l00) (l05,6) 

Montona 10.270 3,02 11.685 2,65 109.088 0.28 10,6 114.727 0,27 9.8 
1100) (113,8) (100) (105,2) 

Bule (1) • 9,309 2,86 10.497 2,53 79.977 0,33 8,5 85.458 0,31 8,1 
(100) (112,!!) (100) (106,8) 

Ploguente 5,671 5,62 9.403 3,39 148.343 0,21 26,1 155.375 0,20 16,1> 
(l00) (165,8) (100) (104,7) 

Pisino 14.136 4,52 H.749 4,06 242.723 0,26 17:2 247.159 0,26 15,6 
(100) (111,") (100) (101,0) 

--------------------
Clrcoscrizione 46.569 3,91 55.3M 3,29 641.425 0,28 13,8 667.438 0,27 12,6 

(l00) (118,9) (l00) (104,0) 

(I) VI sooo compre.1 I eomunl dl Cillaoova, Umago e Verleneglio apparlenenti alia circoscriziooe precedent ... 
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Ron dunque i tre ma~damenti di Albona, Pinguente e Pisino, che in
lSieme considel'ati forma no il nueleo centrale e il tratto di costa orientale, 
nei quali rilel'asi la maggior superficie media per ogni Ditta; rna e anche 
negli stessi mandamenti che si ritrovano i Comuni possessori delle pili vaste 
estelll.ioni di pascoli e 1J0schi: sicche SOIl proprio queste grandi (1) proprietil. 
comunali che innalzano Ie medie segnate, Cosi la media superficie di ogni 
Ditta nel mandamento di Montona risulta un po alterata in eccesso dalla pre
senza in esso delle due fOl'este demaniali dello Stato, oltre che dalle pro-
prieta comunali alquanto menu estese. . 

E Deanche la superficie media per Ditta nel mandamento di Euie va 
esente da tali alterazioni, siano pur lievi. Per cui anche peril fatto che Ie 
cifre segnate sono riferite aUa 8. T. comprendente improduttivi molto 
estesi, l'indicato possesso fondiario medio per Ditta nel compiesso della cir
coscrizione non puo ehe rmultare notevoimentepiu esteso di quello riferi
bile alIa sola superficie produttiva di ogni Ditta privata. 

8e iniatti isoliamo dal cOlllpiesso della superficie produttiva, quella co
stituente oggetto di proprieta dei Comuni e dello Stato, e conseguente
mente dal complessivo Dumero delle Ditte quelle riferibili ai Comulli e allo 
Stato, troviamo cifre come Ie seguenti (2): 

Dilt. private 

- al 30 giugoo 1920 al 30 giugoo 1930 

M.\~DUII!'T1 Numeri I Sup. media per ogoi Ditta Numerj I Su». media per ogoi Ditta 
a~oluti assoluti 

e'uumeri Produltiva I Lavorabile e uumeri Produttiva I Lavorabile 
lodicl Ha. HI. indiei Ha. Ha. 

A.lhooa. 7.166 2.6730 0,6233 8,043 2,38U O,555~ 
(100) (112,1) 

MonioOB 10.247 2,6.';92 1,0412 11.662 2,3866 0,9150 
(100) (113,8) 

Bul •. 9.290 2,7333 1,1382 10,478 2,4233 1.0091 
(100) (112,8) . 

Plnguent •. 5.650 3.8472 0,7616 9,3'!3 23166 0.4536 
(100) (166,1) 

PlsillO . U.O~ 3.8400 1,1629 15707 3,4456 1,0439 
(100) (111,5) 

Tolal •. ~6.447 3,1832 0,8775 55,273 2.6713 0,7373 
(100) (119,0) 

Ie quali meglio delle precedtmti ci mettono di fronte a queUo che e l'eifet
tivo quadro distributivo della proprieta fondiaria fra Ie singole Ditte pri
vate. E quando si faccia I'altra ipotesi, che pure non si allontana molto 

(1) Il tennine «grtmd.e I) vuol essere qui riferlto alla superficie e non al reddlto 
fondlarlo. 

(2) Facciamo la seguente lpotesi: che i beni comunali siano ripartiti ira tutti ! co
mun! censuari (120) e quelll demanial1 dello Stato fra due comuni censuarl. 
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dalla realta, che cio~ a tutte Ie Ditte private sia intestato. una qualche super
ticio lavorabile, troviamo cifre come quelle indicate nel prospetto ultimo 
ch~ ci dimostrano quanto piccola deve essere la media superficie lavorabile 
Ilppartenente ad ogni proprietario privato, pur ammettendo, come di fatto 
avviene, che siano ad esso intestati pio. fogli di posseso (Ditte). 

Dove ~ dunque pit) spiccato il carattere economico prevalentemente 
agrario, come nei mandamenti di Montona e Buie, costituenti 10. zona del 
corso del Quieto, ~ Ill. che rilevansi Ie maggiori superfici lavorabili segnate 
aIle ~itte private; 10 stesso rilievo puo farsi per il mandamento di Pisino in 
gran parte del Quale (comuni di Pisino, Antignana, Gimino) Ie imprese ter
riere hanno un'economia fondata prevalentemente Bulla cultura del suolo 
e non Bulla pastorizia, come avviene per quelle dei comuni di Bogliuno e, 
\Taldarsa che completano il mandamento. 

Ma a determino.re la maggiol' Buperficie lavorabile di ogni Ditta pri
vata dei mandamenti di Pisino, Buie e Montono. concorre piu 0 meno effico.
cemente l'applicazione del maggiorasco; vige cio~ 10. consuetudine di lasciare 
per testamento meta della sostanza al primog@ito e l'altra meta agli altri 
IigH, i quali, possibilmente, devono essere liquidati in denaro senza proce
dere a spartizioni 0 divisioni fondiarie: in Bostanza quindi il maggiorasco 
dell'Istria .corl'isponde ,a quello vigente nell' Alto Isonzo e nel territorio di 
Postumio. nonche a quello dell' Alto Adige (1). «( Avviene pero c~e, essendo il 
terreno commerciato a prezzi elevatissimi e la sua produttivita limitatissima 
(assai lontana dal corrispondente valore commerciale), il pl'imogenito, qua
lora erediti l'aziendo. al valore ordinario e debba su tale base liquid are i 
coeredi, si trova in una condizione disastrosa. Volendosi pero conservare 
possibilmente l'unita aziendale ed evitare aste, vendite e disgregzioni fon
diarie - in mancanzo. di leggi apposite in materia ereditaria - si ricol're 
agli al'tifici suaccennati, i quali sono bensi famigliarmente antipatici, rna d~1 
lato agrario salvaguardano l'unita aziendale ed evitano il soverchio frazio
namento, mentre si creano ceti distinti e specializzati nelle 101'0 professioni 
di agricoltori e di artigiani essen do la 101'0 sorte ormai nota dalla prima 
fanciullezza. Sempre in rapporto alIa frammentazione fondiaria e da ricor
dare che anche in alcune parti di questa circoscrizione (Pisino e Albona) 
esiste piu 0 meno frequentemente a seconda dei paesi 0 delle ville 0 delle 
famiglie' quella cal'atteristica struttura fondiaria sui tipo patriarcale delle 
tl'ibu che gia riscontrammo nella zona di Pola e di Rovigno; il concetto del 
diritto ~, in tali casi, del tutto differente dal nostro latino od occidentale . 

. Vi si riscontra la sopravvivenza di una specie di Clan (trihu) a sfondo collet
tivo famigliare (di solito derivante da un unico ceppo e dimorante nella 

(1) efr. RUATl'I: Rapporti Ira proprietd, impresa 6 mana d'opera, eC<'. - TrE'ntino 
ed Alto AdigE'. - F.lli Treves dell'AU - Roma. 
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villa unita): ogni famiglia h,a assegnata una superficie di terreno da lavo
rare, determinata secondo Ie disponibilita territoriali e 180 consistenza lavo
rativa; la trasmissione avviene per via diretta sulla identica porzione di 
terra e di casa; la proprieta e pero collettiva della comunita e regola il 
complesso degli interessi un capo nominato per testamento 0 eletto da un 
consesso degli, anziani; uno speciale poggiolo coperto, sulla porta di casa, 
segna 180 sede del capo-tribu. Per ogni piccolo villaggio, dove esiste l'accen
nata struttura fondiaria, si riscontra una di queste case patriarcali: Ie 
nItre - per stile, grandezza e consistenza - sono consimili, ma mancano 
del poggiolo coperto (balador). 

La applicazione di tale sistema cozza naturalmente contro i concetti 
giuridici prevalenti e non pochi garbugli legali sorgerebbero se si dovesse 
ricorrere aIle leggi per 180 difesa dei diritti; ma cola si vive, di solito, fuori 
della nostra concezione giuridica: Ie questioni vengono liquidate dal capo
tribn e quando cio non valesse, si ricorre a mezzi spicciativi ed energici 
d'altro genere. L'omerta pin assoluta e diffusa fra quelle sth'pi ed anche 
quando avvengono gravi fatti di abigeato, di taglio di viti 0 di cospargi
men to di petrolio sull'uva, -oppure omicidi od incendi ecc., ben difficilmente 
si riesce a Ilcoprire gli autori; mentre si vedono tosto' degli atti di giustizia 
II di vendetta - e di solito gravi - eseguiti prontamente da ignoti autori 
sugH eventuali colpevoli. Per quanto si sia tentato ripetutamente di sradi
(:are 10 scandaloso fenornen!> non si e mai riusciti: Ie stigmate della razza si 
trllmandano e rivivono. 

Tuttavia un indebolimento del sistema va attuandosi per forza di eventi 
(scuoIe, commercio, emigrazione ecc.). 

Anche nelle tribn ora ora descritte, esiste una specie di maggiorasco: 
il gestore di ciascuna azienda sara cioe uno solo dei figli, gli altl'i assume
J'anno altre professioni 0 ahbandoneranno la villa (in quanto non perman
gano alIe dipendenze dei fratelli suI luogo, assoggettandosi volontal'iamente 
It celibato) ». (Da « Note inedite sui Rapporti Ira proprietar'i, ecc.» di 
O. R1:ATTI). 

Nei riguardi del particellamento fondiario, tutto fa ritenere che sia 
pin accentuato rispetto a quelli delle precedenti circoscrizioni costiere: pin 
uccentuato in modo particolal'e nel nucleo centrale della .penisola. 

Non molto diverso, rispetto a quello della preeedente zona,. si rivela 
l'aumento decennale del numero delle Ditte e delle particelle; notasi anche 
una· certa nniformita negli aumenti constatati nei singoli mandamenti: fa 
eccezione il mandamento di Pinguente che ne] corso di un decennio ha avuto 
Itumentato di quasi 1/3 il numero delle Ditte (nonostante che in parte, di 
esso viga il maggiorasco del tipo prima descritto) e ridotta come da 1 a' 0,6 
la superficie media di ogni Ditta. 

12 



- liS-

Anche nel corso del pin breve periodo 1929-30 ulteriori frazionamenti 
si son resi evidenti in tutti i mandamenti, particolarmente in quelli di 
Albona, Montona e Buie, come mostrano Ie cifre seguenti: 

Ditte: come cIa 100 a 105 nelmandamento di Albona 

" "100,, 102 " " " Montona 

" "100,, llll ,; " " Bnie 
Partioelle: 8\ 80no avnti aumenti peroentuaJi espressi da oifre deoimali. 

II. grado di mobilita della proprieta fondiaria puo dedursi dal prospetto 
che s~ue: 

VoUure catastall 
MANDAMENTI 

Numeri ossoluti % delle Dille 
presenti 81 1929 

Albono _ 6.376 79,6 

MGntona 

Bui •• 1.662 16,1 

Pinguente 530 5,7 

Pisino 946 6,0 

Circoscrizione 9.5U 17,5 

All'intenso trasferimento dell;t proprietu. fondiaria manifestatosi nel
l'anno 1929-30 nel mandamento di Albona, non corrispose un equivalente 
aumento ne una equivalente diminuzione del numero delle Ditte; siccbe 
dovette trattarsi: 0 di passaggi di intere proprieta da vecchi a nuovi pos
sessori 0 di trasferimenti particellari 0, infine, di permute volontarie. Va 
notatl? poi che il grado medio di mobilita della proprieta fondiaria perla 
intera circoscrizione, e espresso da 17,5 % se determinato in base al numero 
totale delle Ditte esistenti al 1929, da 21,9 % se determinato in base al nu
mero delle Ditte comprese nei soli mandamenti che ebbero volture catastali. 

Da notare ancora che nei due mandamenti d'i Pinguente e Pisino (di
stl'etto censuario di Pisino) costituenti la sottozona centromontana, il grado 
di mobilita della' proprieta fondiaria si mantenne, per l'anno considerato, 
inferiore a quello di ogni altro mandamento della provincia a indirizzo eco
nomico agrario prevalente, per avvicinarsi molto a queUi dei mandamenti di 
Uovigno (6,3) e di Pola (6,6) sede entrambi di quella caratteristica struttura 

,fondial'ia prima descritta. Insomma anche dal grado di mobilita della pro-
prieta. fondiaria ci risultano note Ie localitadove vige il maggiorasco 0 altro 
tlistema tendente allo stesso fine. 
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II quadro che segue vuol darci infine una approssimativa idea di quella 
('he ~ 130 distribuzione della superficie lavorabile fra classi di proprieta : 

SuperOcle 
Proprietl 

sonoZOI'lE I_lie mlDore di Ha. 21 cia Ha.2 a 10 

I 
da Ha.l0.50 

I 
da Ha. 50 a 100 

R.. I % Ha. I % Ha. I % Ha. I % 
Ha. 

Sotloaona del medlo Qulelo. 15.401 - I U.938 97 308 2 156 1 

Sotlozooa ceDt~moDtan. 19.829 - I 19.432 98 397 2 - t 

Sotloaooa _lien OrieDtale • 5.527 55 1 5.196 ~ 221 , 55 1 
-- ------------

Clrcoacti.loDe 40.757 55 t 39.566 97 926 2 210 
J 

t 

I dati esposti ci attestano ,l'assoluta prevalenza delle piccole proprieta. 
comprese fra 2 e 10 ettari in ciascuna delle sottozone considerate, mentre, 
analogamente a quanto si e rilevato nella circoscrizione costiera occidentale, 
tlono anche qui scarsissimamente rappresenate Ie piccolissime proprieta mi
nOl'i di 2 ettari_ Le piccole proprieta oltre che Ie piccolissime, particolar
mente quelle delle sottozone centrale e costiera orientale, sono in grande 
prevalenza. "on autonome e i piccoli proprietari coltivatori cercano di occu
parsi durante l'inverno come salariati in miniera 0 nei lavari stradali 0 nelle 
clive: queUi della sottozona costiera orientale trovano anche nella pesca 
un mezzo di occupazione e di arrotondamento degli scarsi redditi terrieri; 
in numero limitatissimo emigrano fUOl'i provincia e rarissimamente come 
liaiul'iati in agricoltura. 

L'economia delle varie classi di proprieta ha sempre Cllrattere misto: 
IIl(l'urio-silvo-pastorale. Ma nella parte montana, (mandamento di Pinguente) 
l'overissima e carsica, notansi pure piccole e piccolissime aziende a carattere 
t'sclullivamente silvo-pastorale. Come nella precedente circoscrizione, Ia su
pel'ticie lavorabile di ogni proprietario e spesso costituita da pill appezza
menti, fra loro pill 0 menu distanti (1). 

(;1) 11 citato censimento azlendaIe austrlaco (1902) ci darebbe i seguenti dati: 

Numero Ampiezza media 
ZO~E delle aziende per azienda 

agrario-foret\t.al i Ha. 

Pisino. Istria centrale 6.6-'15 , 
Volmca, 1st ria Nord-orienlale . 7.00 2 

Xonostante che l'smplezza sla stata calcoIata tenendo conto soltanto dell'area BOg
getta a cultura, Ie citra segnate debbono essere considerate con cautela per ragioni gill 
t'~poste. 
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2. - Rapporti fra proprieta e impresa (in '10 della S. L.) 

Salvo rarissime eccez.ioni, impresa e proprieta coincidono: 

ProprietA imprendllrioe I Proprieta DOD imprenditrice 

SOTTOZONE Colti- Capita- C~p!ta- CoIU- Capita- ~p~la-
vatrice IlistiCa I h.t,ca I Total. vatrico Ilislica I 1t.llea I Tolal. 
'. lavorat, I lavord_ 

SoUozona del medlo Quieto , 97 3 - 100 t - - t 

Sottozon8 centro-montana 98 2 - 100 t - - t 

Sottozooa ~ostiera orientale . 95 5 - 100 t - - t 
------ -- ---- ----

Circoscrizione 97 3 - 100 t - - t 

Nei rarissimi casi di scissione fra proprieta e impresa, trattasi sempre 
di affittanza coltwatrice ed ha. per oggetto ,la superficie lavol'abile di pro
prieta comunale. Sono spesso gli stessi piccoli proprietari, affittual'i di pic
coli appezzamentL Della pro;priet~ imprenditrice manca la forma intermedia 
capitalistico-coltivatrice, non perche nelle aziende agrarie delle tre sotto
zone si abbia perfetto e costante equilibrio fra capacita lavol'ativa delle 
famiglie ed esigenze in lavoro delle rispettive imprese, rna. perche l'applica
zione dello scambio d'opera elimina ogni intervento di lavoro salariato. Si 
hanno quindi anche qui, come altrove, piccoli proprietari coltivatol'i che sono 
ad un tempo datori di lavoro e prestatori d'opera agricola, rna non possono 
dirsi capitalistL 

Ad accentuare questo fenomeno contribuisce il trasferimento di alcuni 
membri adulti maschi delle famiglie lavoratrici, dalla propria azienda agra
ria ane imprese minerarie e stradali, dove vi assumono la figura di lavora
tori salariati: trasferimento che se talvolta non porta gravi danni aIle pic
eole aziende agrarie, in alcuni casi riduce cosl fortemente la. capacita lavora
tiva delle famiglie da metterle nell'impossibilita di eseguire !Jene e tempe
IStivamente i lavori campestri anche ricorrendo al citato scambio d'opera; 
ne va quindi di mezzo 181 buona conduzione delle aziende, poiehe la. 101'0 

BeltrSa produttivita non consente di sostenere l'onere che del'iverebbe assu
mendo'lavoro salariato. 

Le proprieta imprenditrici capitalistiche della primasottozona si esten
dono non verso l'interno, ma verso Ia costa; q uelle della sottozona centro
montanl1 sono ubicate nei dintorni di Pisino, e quelle della tel'za sottozona 
(delle quali una e un fidecommesso condotta con salal'iati fissi ed avventizi) 
}<el'SO il mare. Piccole e piccolissime sono Ie proprieta coltivatrici. delle quali 
possono ritenersi non autonome quelle che si estendono suI 92 % della S. L.; 

- e autonome Ie rimanenti che risultano pill diffuse nella sottozona del medio 
Quieto. 

Le proprieta imprenditrici capitalistiche possono ritenersi medie e, in 
. grande prevalenza, autonome. 
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3. - Rapporti fra impresa e lIIano d'opera (in -I. della S. L.) 

Interes8ano Ie poche proprietA imprenditrici capitalistiche e, di regola, 
IIi svolgono nella proprietd appoderata. Per Ie tre sottozone possono fissarsi 
It' seguenti percentuali: 

Proprieta appoder.ta Proprieta DOD appoderata 

SOTTOZONE con coloni 

I 
COD coloni I COD COIODi COD CODtadl.11 COD conl.din! non par-

parziari paniari parziari partecipanti tecipanti collett. all'imp. 
.,ua.i salariati 0 quasi coilettivamente 

aOittuarJ puri salariat! aU'impresa fiSSI' avventizi 

Sol..,.o .. del medlo QUleto. - 3 - - t I 

SottoEOoa c!ntro montana. - 2 - - - -
SoltoaoD" COlli ... orientale. - 5 - - t I 

Cil'COlCrialoDe - 3 - - I t 

Si tratta, come si vede, di un'unica forma di rapporti suggellata nella 
colonia parziaria pura (mezzadl'ia). I fondi (colonie, poderi) sono dati in 
consegna a famiglie coloniche Ie quali, di regola, possono fornil'e una quan
tWI. di Iavoro esuberante rispetto ai bisogni dei rispettivi poderi; i quali -
salvo alcuni casi notabili nella sottozona del medio Quieto e altrove -
maneano di casa colonica; sicche i coloni che tal volta sono anche piccoli 
proprietari, abita no in case di proprieta 0 prese in am tto' e rlunite in paesi 
o villaggi pill. 0 menu distanti dal luogo 0 dai luoghi della 101'0 attivita: 
diciamo dai luoghi, in quanto quello che in sito chiamasi podere spesso non e 
ehe l'insieme di pill appezzamenti (seminativo, vigneto, pascolo, bosco) fro. 
lora non contigui. Nei casi di assegnazione di uno 0 pill. appezzamenti di terra 
lavorabile ad un contadino parziario che sia 0 non al tempo stesso anche 
piccolo proprietario coltivatore, si ha piuttosto da fare con partitanti anziche 
eon coloni parziari puri, in quanto sono la partecipazione ai prodotti delle 
culture e l'obbligo di fornire tutto il lavoro ad esse necessario, i due elementi 
fonda men tali del contratto fra eapitalista e contadino (partitante). 

La deficenza di aequa obbliga i coloni a valersi di quella che si raccoglie 
in cisterne appositamente scavate 0 ad attingerla a lontane sOl'genti 0 dal
l'alveo di lontani fiumi. 

L'ampiezza poderale, espressa in S. L., e pill. piccola di quella notata 
per i poderi della precedente circoscrizione: si aggira intorno ai 3 ettari 
nella sottozona del medio Quieto, intorno ai 2 ettari nei dintorni di Pisino 
e.intorno ai 4 ettari nella costiera orientale (1). 

(1) Per 1 poderl della Bottozona del medio Quieto sl calcola In media un quarto di 
ettaro per ogni unltA lavorativa. Ana S. L. di clascun podere sl congiungono sempre 
Ilppezzamenti a pascolo e a boBco. 
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I rapporti fra imprenditori capitalisti e singoli contadini si sviluppano 
nella proprieta. non appoderata su meno dell'l % della S. L.: interess!Lno 
lavoratori fissi ed avventizi retribuiti con solo salario 0 con partitanze 0 con 
salario e partitanza (1). 

Riassumendo, il Iavoro fornito aIle aziende agrarie PUQ ripartirsicome 
appresso fra Ie singole categorie (2): 

Cat.gorla 

SOTTOZONE di proprietari 

I 
dl flttavoli 

I 
dl colonl parzlarl 

I 
di giornalieri 

e tamigliari e famigUari e tamigliari e famigliari 

. 
Sotto,ona del medio Quieto • 97 t 3 ·t 

Sottozona centro-montana 98 I 2 t 

Sottolona costiera orientale 95 I 5 t 

Circoserizione. . 97 t 3 t 

Nella categoria « proprietari e famigliari» abbiamo inciuso i pochi fa
migli esistenti; in quella degli « affittuari e famigliari», gli affittuari che 
sono al tempo stesso piccoli proprietari; in quella dei « coioni parziari e fa· 
migliari» i contadini partitanti; e nell'altra ed ultima, i mezzadril 0 parti. 
tanti che si trasformano temporaneamente in salariati. 

4. - Tipi economici di impresa terrie~a. 

Si hanno i seguenti: 

a) piccole imprese lavoratrici integrali per Ie quali valgono i rilievi 
gia fatti trattando delle medesime esistentinella circoscrizione costiera 

(1) Dal c~nsimento aziendale austriaco rileviamo Ie seguenti cifre percentuali: 

ZONE 

Islria centrale (Pisino) • • • 

Istrla nord-orientale (VQloscs) . 

condott. direttamente 

86 

100 

Aliende agrarie 

condotte 
a colonia parziaria condotte In affittanza 

8 6 

(2) Dal soUto censlmento aziendale austriaco rileviamo Ie cifre seguenti (riferite a 1000 
persone): 

ZONE Imprenditorl Servi-!amigli I Capo·uomini Giornallerl e tamigliari aorveglisnti 

Istrla centrale (Pislno) • 974 23 2 

l.trla nord-orientale (Volosca) 981 10 8 6 
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occidentale. Son tutte imprese su terra propria ed alcune su terra propria 
e altrui e sempre a carattere misto: agrario silvo-pastorale. Pure la loro 
ampiezza lavorabile oscilla entro i limiti gi3. visti: quelle alttonome (sotto 
i 10 ettari di S. L.) interessano il 4, il 6 e il 5 % della S. L. rispettivamente 
pel' Ie tre sottozone; quelle non autonome (con ampiezza lavorabile compresa 
fra 1 e 4 ettari di S. L.) comprendono la S_ L. espressa dalle tre rimanenti 
percentuali (93-92-90); 

b) piccole imp,.es6 lavoratrici parziarie (di coloni mezzadr~ e di parti. 
tanti): valgono anche per queste i rilievi gill fatti; la loro ampiezza varia a 
seconda della sottozona nella quale si trovano: oscilla intorno ai 3 ettari 
pel' queUe della sottozona del medio Quieta, intorno a1 2 ettari per queUe 
della sottozona centro montana, e va fin sui 5 Ba. pel' quelle situate sulla 
cOl!tiera orientale; a tutte si aggiungono superfici (Ha. 3 - 5) pascolive e 110-
schive. 

Molte di tali imprese, data la loro minima superficie lavorabile, sono 
non autonome in quanto i coloni forniscono lavoro avventizio aHe aziende 
cundotte con contadini salariati e partitanti; 

c) grandi e piccole imprese capitalistiche individ'uali in terra propria 
(pl'oprietario capitalista): costituite da una 0 pin unita poderali, 0 da pin 
appezzamenti dati in partitanza, sono in parte autonome e in parte non au
tonome e la loro attrezzatura aziendale non (> molto diversa da quella delle 
analoghe imprese operl)nti nella circoscrizione precedente; 

d) imprese capitalistiche individuali in: terra propria (proprietario 
capitalista): sono distinte dalle precedenti per essere condotte con contadini 
salariati e partitanti non partecipanti collettivamente all'impresa; ~i svi
luppano sopra una superficie lavorabile ristrettissima, ma meritano di essere 
citate se non altro perch~ costituiscono un'eccezione in una provincia dove 
l'impresa lavoratrice integrale individuale ~ 131 forma disciplinatrice della 
sfruttamento agrario del territorio; 

e) grandi imprese capitalistiche di Comuni in terra propria non lavo
rabile (boschi e pascoli), riguardo aIle quali valgono Ie considerazioni espo
lite in pl'ecedenza ; 

f) piccole e piccolissime imprese silvo-pastorali su terra propria e 
altrui: sono rintracciabili nella plaga poverissima, dell'Istria montana, 
rimasta, annessa alla, provincia, di Pola; 

g) grandi imprese lavoratrici collettitve su terra propria: trattasi di 
impl'ese silvo-pastorali a carattere associativo e voltead una migliore 
utilizzazione pascoliva e boschiva; sono in sostanza forme consol'tili di sfrut
tamento del suolo, an&loghe a quelle gia rintracciate nella circoscrizione 
carsica della provincia di Fiume; 
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k) grandi imprese lavoratrici collettive su terra propria a carattere 
plurifamigliare: vogliamo aUudere a queUe gestite da queUe tipiche trilnl 
(riunioni di famiglie derivanti da un unico ceppo, ciascuna deUe quali lavora 
una determinata quantita. di terreno appartenente aUa comunita.). 

5. - Imprese staccate dal suolo, rna strettamente connesse con I' agricoltura. 

Si citano queUe a carattere cooperativo che attendono aUa trasforma
~lione deU'uva in vino (cantine sociali), una deUe quali opera nel comune di 
Buie ed: una nel comune di Montona. La pin scarsa produzione ~eUa materia 
prima verso l'interno e sulla costa orientale, non consente 10 sviluppo di tali 
at.tivita. cooperative. Si hanno poi imprese armentizie di allevamento pecore 
installate nei comuni di Bogliuno, Rozzo, Pinguente e Lanischie ossia nel 
tratto pin settentrionale della circoscrizione; si trasferiscono durante l'in
verno sui pascoli comunali del Monfalconese che prendono in affitto e sulle 
zone costiere meridionali dell'Istria, ma sono oggidi ostacolate, per ovvi 
motivi, dalle autorita. e dai privati. 

Si possono aggiungere ancora Ie imprese di lavorazione bm;chiva della 
Iegna da carbone, operanti pa:rticolarmente nel comune di Lanischie. 

6. - Classificazione dei rurali. 

Le notizie che precedono ci autorizzano a ritenere presenti nella circo
scrizione Ie stesse categorie professionali agricole giu, rilevate nella prece
dente. Vi si aggiungono: quella degli impt'enditori contadini proprietari 
e non proprieta1i del fondo con piccola impresa individuale su terreni pasco
livi e boschivi; quella degli imp1'enditori contadini p'l'oprietari del fondo con 
impresa collettiva su terreni pascolivi e boschivi; quella degli imprenditori 
armentizi gia. rintracciata nel comune di Erpelle-Cosina della circoscrizione 
costiera settentrionale; quella degli imprenditori carbonai particolarmen,te 
diffusa nel comune di Lanischie. 

Anche questa classificazione non ~ perfettamente rispondente alIa realta, 
in quanta Ie prevalenti imprese lavoratrici agrario-silvo-pastorali, sono in 
grandissima rilaggioranza non autonome nel senso pin volte spiegato. 

Sono cioe Ie diverse fonti extra-rurali, dalle quali trae reddito, quando 
e come pUG, Ia popolazione agricola lavoratrice prevalente. che ci impedi
Reono di ripartire quest'ultima in categorie professionali nettamente definite j 
~ cio, del resto, un fatto comune a tutte Ie regioni agrariamente povere e a 
popolazione rurale prevalente, come quella oggetto di questo studio. 
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XII. - CmCOSCRIZIONE DELLE ISOLE DEL CARNAHO 

CUMUlIOl: Che,.8o, LU88ingrande, LU8SinpiJccolo, Neresine, Ossero. 

CAPlTOLO I. 

GENERALITA. 
1. - CaraHeri fisicl. 

Dul porto di Fianonn. nel vallone omonimo attravel':';o il cauule di ~'al'a
si.na si approda nella punta pill settentrionale dell'isola di Cherso, Ill. quale 
protendendosi verso sud chiude, con l'isola di Veglia ora soggetta alIa Jugo
Idavia, l'ampio golfo di Fiume; Ie si uniscono Ie isole minori di Lussino, 
Vnie, Sansego e Asinello per completare la circoscrizione che coincide con 
la zona agraria omonima ed ha una superficie territoriale di lia. 51.316 dei 
quali lIa. 49,580 sono produttivi.. Siano esse da considerarsi come una conti'
ll11azione geologica e orografica dell'Istria, 0 facciano parte geograticamente 
del litol'ale dalmato, certo e che hanno caratteri spiccatamente carsici tali 
da stancare l'occhio che Ie percorra per non fornirgli, salvo rarissime ecce
zioni, che la visione di una vera petraia brulla, desolante ed esposta alla 
azione denudante dei venti. Essendo questo 10 statu fisico del territorio 
auche Ie condizioni economico-sociali della popolazione agricola non possono 
essere che disagiate. Con caratteri ben"diversi si presenta pero la piccola 
isola ill Sansego, il cui aspetto e fra ipidrigogliosi del mondo e la cui den
sitll demografica fra Ie pill fitte d'Europa: 

Dal punto di vista idrografico Ie isole in parola non ofi'rono a conside
rare ness un corso superficiale; e soltanto il lago di Vrana posto al centro 
dell' Isola di Cherso che interrompe la monotonia del paesaggio. 

Pill ancora che nell'Istria continentale, fan qui difetto Ie vie di comu
nicazione che - salvo quella carrozzubile .che unisce Cherso 0 Ossel'o e que
Nt.O a Lussinpiccolo e Lussingrande, e il tratto di strada non sempl'e prati
cabile che congiunge Cherso ad altre localita pill settentrionali - si l'idu
('ono a sentieri di montagna e a qualche mulattiera. 

11 cIima e in genere temperato caldo e tale da permette1'e, specie nel
l'isola di Lussino, una vegetazione quasi meridionale, poiche olivi, tichi, 
palme, melograni, cipressi, allori, castagni! domestici e viti ne c~tituiscono 
180 1I01'a. 

11 clima temperato di Lussinpiccolo e Lussingrande ha anzi consentito 
1a trasformazione di questi due centri, in luoghi di cura climatici invernali. 
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2. Dati demografici e notizie etnografiche. 

Dai due ultimi censimenti generali del 1921 e 1931 si rilevano Ie cifre 
qui appresso: 

Censimento 1921 Censimenln 1931 
, 

POPOLAZIONIi: Numori 

I 
Per Kmq. Numeri 

.1 

Per Kmq. 
assoiuti assoluti 

I e numeri di S. T. I di S. P. e numeri di S. T. di S. P. indici indici 
, 

Popolazion,e presente (di latin) . 19.272 38 39 18.855 37 38 
(100) (97,0) 

Popoladone residente (legale) 20.958 4.1 4.2 19.885 39 40 
(100) 

I 
(94.,8) 

Di tutte Ie circoscrizioni della provincia, e questa la pill spopolata: Ia 
sua densita. demografica ci ricorda quelle bassissime riscontrate in altre zone 
carsiche della Regione. In conseguenza di uno spopolamento cosi accentuato 
che sta in stretto rapporto con la miserrima economia del territorio, sembre
rebbe che anche i fenomeni migratori dovessero manifestarsi in misura irri-
1evante; ma i dati degli ultimi anni trascorsi ci rivelano invece il contrario, 
poiche soltanto il comune di Ossero non da segno ,di fenomeni migl'atol'i j 
nel 1927 si ebbero, infatti, 55 emigrati e 42 immigrati dall'estero, . mentre 
nel 1928 gliJ emigrati furono in 73, gli immigrati in 52. 

Fra 1a popolazione presente nei singoli centri e quella presente in case 
sparse, passa il seguente rapporto (secondo il censimento 1921): 

Popolazione presente nei siogoli oentri • 

II .. in oase sparse. 

Totale • 

Numerl assoluti % 

18.469 
803 

19.272 

95,9 
',1 

100,0 

Anche qui, l'accentuato agglomeramento della popo1azione risponde a 
necessita. d'indole socia1e j difatti Ie scarsissime vie di comunicazione sotto
porrebbero gli abitanti ad un comp1eto iso1amento, qua10ra abitassero in 
case sparse anziche riuniti in paesi 0 villaggi, i quali, pill 0 meno, possono 
sempre beneficare degli indispensabili servizi igienici, sanitad, di sicu
rezza ecc. pOl·tati dalla moderna civilta._ 

Cio che spicca rispetto aIle precedenti circoscrizioni, e anche 1a piu 
Rccentuata diminuzione decenna1e della popolazione: accentuata in modo 
particolare quella relativa alIa popolazione legale (0,052): fatto, questo, 
molto sintomatico. 

Tutti i comuni sono in decremento demografico, ma quelli di Neresine 
e Lussinpiccolo 10 hanno segnato alquanto forte. 

La popolazione risulta ripartita fra la stirpe serbo-croata e l'italiana. 
~ centri di Cherso, Lussinpiccolo, Sansego, Unie, Neresine, Ossero e altri 
pill piccoli sono quelli dove gli italiani sono pill diffusi. 
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3. CaraHer. economico del territorio. 

Pesca, agricoltura, pastorizia e selvicoltura sono i quattro campi di atti
vita per gli abitanti. 

Trattasi comunque di un'economia prevalentemente terriera con carat
tere spiccato agrario·forestale 0 agrario-pastorale (Cherso). 

I dati che qui appresso riportiamo, tratti dal catasto agrario ci consen
tonG di determinare Ie fonti maggiori di reddito per Ie classi rurali: 

% 
QUAUT;\ DI COLTUR~ !: DI I!lCOLTUR~ Superficie 

della S. T. I della S. P. I della S. L. 
Ha. 

SemioatlYI aempllcl a arhorati. 6.050 7,89 8,17 81-

P",U permanentl • - - - -
Culture lpecialluate di plante lagoose 950 1,85 1,92 19 -

Superftcie lavorablle .. 5.000 9,74 10,09 100 -

Pratl-paacol\ permanenll - - - -
Pucoll permaneoti 16.277 27,82 2S,8O -
Boochl (eomp ..... 1 1 caotagneli) • 29.9"..3 58.32 00,35 -
Incalto produttiYO 380 0,74 0.76 -

SuperOc~ agrarla forestale 69.580 96,62 100 - -
SuperOcie lmproduttlva 1.736 3,38 - -

SuperBci. territorial. 51.316 100 - - -

Son cioe i boschi, .che complessivamente' occupano poco meno dei 2/3 
della S. P., a dare all'economia della circoscrizione un'impronta fondamen
tale. Ma quel ebe e grave si e che non sono pochi i tratti boschivi in stato 
ill scarsissima produttivita, particolarmente quelli molto estesi che formano 
oggetto di proprieta comunale. 

Quando si sente dire che i boschi carsici in genere, e quindi anche quelli 
delle isole del Quarnero, forniscono alIa popolazione una rendita non insi
gnificante e sicura (secondo il catasto 1/5 della rendita fondiaria sarebbe 
dato dai boschi), non bisogna prendere dei grossi abbagli; occorre - per 
non cadere in errore - rendersi conto prima di tutto di quella che e la com
l,lessiva rendita fondiaria delle imprese agrario-silvo·pastorali delle zone 
carsiche: se nella. generalita dei casi essa non supera. limiti che da impren
ditori terrieri operanti in condizioni intrinseche ed estrinseche meno disa· 
gevoli, sarebbero ritenuti economicamente insostenibili, e facile compren
dere che quel non in.81·gnificant6 0 quel coefficiente del quinto non vogliono 
affatto significare redditi boschivi elevati. 
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Nil bisogna dimenticare che in tempi ormai lontani, il'patrimonio 00-
schivo fu, proprio in queste isole, molto piu ingente dell'attuale, nonostante 
i rimboschimenti eseguiti in questo ultimo periodo (1). 

AlIa enorme estensiQne dei boschi (molti dei quali di recente impianto) 
si aggiunge quella minore, rna pur sempre notevole, dei pascoli permanenti 
che occupano oltre 1/5 della !~t A. F. Pure questa investimento dl1 redditi 
talvolta irl'isori, talvolta nulli e rarissimamente apprezzabili. Son cioe i due 
quintali di prodotto medio unitario' nelle annate buone e il quintale per 
ettaro !lelle annate scadenti, sui quali possono fare 'affidamento gli alievatori 
di best,iame, la cui industria e addirittura compromessa quando per effetto 
della siccita -:- purtroppo non rara - la produzione dei pascoli resta annul
lata. 

Ed e allora che sopperisce in parte il boseo ,e sopped di piu in passato: 
poiche non con la produzione dei prati perma:p.entj., che s~cQndo il nuovo 
catasto non ne esistono, ne con quella dei prati artificiali in rotazione ridotti 
ai minimi termini, il possessore di ar,menti puo supplire. 

In conclusione quindi, dalle due forme di investimento estensivo del 
811010, bosco e pascolo, di gran lunga prevalenti sulle altre, il rurale isolano 
non spera ne puo' spel'are redditi cOSI elevati da rendersi economicamente 
autonomo. 

Ma anche dalle culture avvicendate nei seminativiprevalentemente arbo
rati, i prodotti derivablli, oltre che esse l' moltQ aleatori, sono ancl:ie scarsi 
quantitativamente. La produzione unitaria del frumento, in annate favore
voli, oscilla fra gli 8 e i 10 Q.li; cosl anche quella della segala, dell'ol'zo 
e dell'avena. Quella del mais maggengo e spesso manomessa dal cattivo anda
mento stagionale: quando questo sia favorevole, nel senso che la cultul'a 
possa beneficiare di pioggie primaverili-estive, il prodotto medio unitario 
oscilla fra i 12 e 15 Q.li; rna purtroppo fl'equenti sono Ie annate aride, nelle 
'Iuali la produzione della cultura in parola viene a mancare. La cultura della 
fava da seme, quelle dei ceci, delle lenticchie, dei piselli, non molto estese 
danno produzioni unitarie oscillanti intorno ai 10 quintali, sempre quando 
il decorso stagionale non sia privo di pioggie, che altl'imenti e gia fortunato 
l'agricoltore che l'iesce a riottenere la semente. Piu basse produzioni uni
tal'ie (Q.1i G) danno normalmente i fagiuoli; mentre dalle patate che pur 
risentono gli effetti della:, SCRTSa' qnantit:1 e- dellacattiva 'distribu'Zione del
l'acqua, possono ricavarsi fino a 40 Q.li per ettaro. 

(1) Sulle isole del Quarnero molti tratti boschivl scomparvero in- seguito all'appli
cazione del sistema di utilizzazione a «capitozza II !ntrodotto all'epoca della, slgnoria 
veneziana. Fu cioe la repubblica veneta che sl riSE)I"ve) 11 dlritto, nei bosch! privati, su 
tutto 11 legname delle quereie atto alle costruzioni navali. I proprietar! di boschi, per 
sottrarst a quell'imposizione, cercarono di diminuire il numero delle quer¢ atte a 
Ijuello scopo c1mando sempllcemente gli albert piu belli. Tale sistema di utilizzazione 
sl mantenne pol fino at tempi piu recent! onde poter anche esercltare 11 pascola piu 
liberamente. 11 danno che ne derive) aUa superficie boschiva e di facile lmmaginazione. 
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La natura e l'andamento del clima, fortemente compromettono 130 riu
Ilcita del prato artificiale, che nelle condizioni attuali, e molto quando puo 
dare 30 Q.li 'di fOl·aggio per ettaro. 

:NOll ci risulta che siano praticati gli erbai di nessun genere, cosicche 
la complessiva. produzione foraggera che dovrebbe costituire SCOl1:a peri mesi 
invernali, si riduce ai minimi termini. 

Daquanto abbiamo esposto intorno aIle possibilita produttive delle 
culture erbacee del seminativo, quanto mai varie, non ci resta che conclu
dere' cbe ancora in pio disgraziate condizioni, rispetto a quelle dell'Istria 
continentale, si svolge l'agricoltura: sicche ne risentono i sistemi di vita 
l"urale che in qualche parte sono addirittura primitivi. 

Anche in questa circoscrizione, Ie piante arboree da frutto di maggiore 
importanza economica sono: 1a vite e l'olivo. Si puo anzi dire che, fatta ecce
zione per il fico coltivato su una superficie di circa 150 ettari, Ie altre essenze 
fruttifere sono per il momenta addirittura trascurabili, nonostante che nuovi 
recellti impianti con specie a frutto polposo (peschi, susini) e secco (man
dorli, nocciuoli) abbiano modificato il c'dtasto agrario. 

Viti e olivi vanno a costituire culture specializzate oppure consociate 
aIle erbacee nei seminativi. Son circa 700 ettari di vigneti specializzati che 
danno una produzione unitaria media in uva di circa 25-35 quintali, e sono 
Ie ,viti in cultura promiscua che pure concorrono ad aumentare la produ
zione globale di vino che puo ammontare annualmente a circa 20.000 etto
litri. 

Sono gli olivi delle olivete (circa 300 Ba.) che insieme a quelli della 
('ultura promiscua dettero, prima che subissero i danni del gelo, plU di 
!WOO ettolitri d'olio annnalmente, mentre si ottennero dalle olivete pio di 
11 quintali di olive per Ba. 

Dalla coltivazione del fico, Ie produzioni ottenibili variano assai da an
nata ad annuta: possono essere i 27 quintali di fichi secchi per Ba. (4000 
(luintali globalmente) nelle annate buone e 12 quintali (1800 quintali com
plessivamente) nelle annate cattive. Comunque, fra Ie risorse terriere della 
zona non e questa davvero trascurabile come invece peril momento puo con
~iderarsi quella rappresentata dalla coltivazione delle uve da tayola: Ie 
quali, estese su poco pio di 4 ettari e di recente impianto, danno una produ
zione globale di cir<;a 60 Q.Ii. E' pure trascul'abile dal punto di vista econo
mico 130 produzione della foglia di gelso che non al'riva ai 150 Q.li all'anno. 

Ma prima di lasciare questa sommaria descrizione del· quadro econo
mico-agrario, non possiamo non far cenno della cultura del crisantemo prati
~ata a Lussino e a Cherso. E' con essa che vengono valorizzati i terrelli non 
nltrimenti adatti ad altra forma di sfruttamento, compresa q':lella del pa
seolo. Trieste e il mercato di vendita del crisantemo disseccato, e da quel 
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Porto e poi esportato in America per esservi lavorato onde otten ere polvere 
insetticida (nel 1920 fnrono raccolti 1500 Q.li di fiori e 2000 Q.li di steli). 

AIle scarse risorse terriere rappresentate dai prodotti delle culture 
direttamente utilizzabili dall'uomo, non possono supplire suffieientemente 
i reddfti dell'industria zootecnica. Rileviamo al riguardo· i seguenti dati dal 
(·ensimento. del bestiame. esegriito·nel 1926. 

SPECIE Numeri a~.oluti 

(capi) 

Bovini (1) • 499 

Cavalli . 79 

Asini 554 

Muli e bardolti 254 

Suini. 1.179 

Ovinl 49.115 

Caprioi • 1.376 

(1) Di ~i: 20 son vitelli, 232 vacche, 247 bU~!. 

% abilanti 
presenti 

2,34 

0,37 

2,59 

1,19 

5.52 

230 1 -

6,44 

Per Ba. 

di s. P. diS. L. 

0,01 0,10 

0,02 

O,O! 0,11 

0.05 

0,02 0,23 

0,99 9,82 

0,03 0,27 

Le cifre su riportate ammettonoqualsiasi commento quando siano con
frontate con queUe corrispondenti delle precedenti cil'coscl'izioni. Fatta ecce
zione per gli ovini che sono veramente una grande risorsa economica per i 
rurali, Ie aItre specie animali da reddito sono troppo miseramente rappre
sentate per poter parlare di industria zootecnica locale. Ma anche in rap
porto al patrimonio ovino, ben 40.000 risultarono censiti nel solo comune di 
Cherso e 7799 nei due comuni di Neresine e Ossero: sicche si puo anche con
cludere che soItanto l'isola di Cherso puo vantare un armento ovino, aUe
"l1to allo stato brado, di una certa importanza: il quale ha pero subito una 
forte diminuzione dopo il1919, se a questa data, nella sola isola in discorso, 
si cens~rono circa 100.000 capi. Da rilevare che, nonostante il forte quanti
tativo di lana prodotta, ma:nca l'industria per la sua lavorazione, mentre 
potrebbe sorgere, come nel Voloscano, con grande beneficio della. popola
zione. 

Secondo quanto ci risulta dane indagini direttamente condotte, non 
un'industria trasformatrice dei prodotti diretti del suolo a. carattere coope
rativo vanta la circoscrizione j i metodi di trasformazione dei prodotti 
dil'etti e indiretti de] suolo (uva, olive, latte) seguiti nelle varie aziende, 
sono basati sull'empirismo j ciascuna famiglia lavoratrice pensa doe per pro
prio conto a: valorizzare i prodotti del suolo che richiedonodi essere tra.
sformati, nonche il latte ovino yia via prodotto. 
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• • • 
Vi impieghi capitalistici per l'esercizio delle aziende agrarie, non vale 

la pena eli parlarne; mentre nelle ristrette plaghe a viticultura e olivicultura 
pili 0 meno sviluppate, si nota una. certa. intensita. fondiaria rappresentata 
80prattutto dalle piantagioni arboree, e poi dai numerosissimi muricciuoli e 
terrazzi costruiti in seguito allo spietramento del territorio. Ovunque poi e 
superficie lavorabile, si ha un elevato grado di attivita culturale, poiche, 
come'in tutte Ie zone -tipicamente carsiche, il' la\,oro dell'uomo domina in 
tutte Ie operazioni campestri. 

Quanto basso sm il grado medio di produttivitA agraria del territorio, 
ce 10' mostrano i dati seguenti aggiornati al 1930: 

JI,\liDA.MElrTI Su""rftcie produltiva 
lmpoDibile catastale 

H., Complcssivo Per Ha. 

0..,..,. • . 27,M7 231.056 8 

Lwoimpk:colo. 21.633 299,341 U 

Cir.-:ridone 69,580 530.397 11 

E' cioe questa la circoscrlzlOne, fra tutte quelle della regione Giulia, 
che ha il pitl basso imponibile unitario, in conseguenza della struttura pie
trosa del territorio. 

La uotevole di1ferenza di reddito imponibile unitario fra i due manda
menti, corrisponde ai diversi modi di- sfruttamento del suolo. Difatti della 
totale S. A. F. del mandamento-comune di Cherso, il 30 % e a pascolo ma
grissimo, il 62 % a boschi poveri, il 6,5 % a seminativi, poco pin dell'1 % 
a culture legnose specializzate ed il resto ad incolto produttivo; mentre 
della totale superficie produttiva del mandamento di Lussinpiccolo, pin del 
2i % e a pascolo, oltre il 10 % a. seminativo, il 2,6 % a culture legnose spe
cializzate, pin del 58 % a. bosco e quasi 1'1 % a incolto produttivo . 

••• 

Per uniformitA di esposizione diamo ancora notizie sommarie sull'atti
"ita industriale e commerciale. 

Lussinpiccolo, patria di armatori, assorbe quasi la meta degli addetti 
all'industria e 2/3 degli addetti al commercio; ma nessun Comllne riesce 
con la sola industria. (artigianato) ad occupare 1/l0 della popolazione pre-. 
sente, mentre l'industria e commercio della circoscrizione assorbono poco 
phi della decima parte della popolazione. 
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I<'ra Ie attivita industriali, quella della pesca e certo fra Ie maggiori: 
sono centri importanti di pescR Cherso e Lussino; mentre Lussinpiccolo e il 
centro piu importante per III. costruzione di barche e navi in legno nei cosi 

dettisqueri. 
(CEN~IMENTO 15 OTTOBRE 1927) 

1 D d u otr.1& Commercio 

Eserelzl Addetll Esercizi Addettl 
COMUNI 

Numeri I I Per Numert I I %. Numert I I Per Numeri I I %. % Kmq. % abilanti % Kmq. % abitanti 
assoluti diS.T. assoluti present; assoluti diS.T. assoluti presentl , 

Cbeno. 108 31,4 0,37 469 29,2 59,5 142 33,5 0,49 208 30,4 26,4 

Lussiogrande 63 18,3 2,67 178 11,1 77,2 67 15,8 2,84 106 ]5,5 '5.9 

Lussimpiccolo 110 31,9 223 770 47,8 97,9 151 35,7 3,]0 259 37,8 32,9 

Ne,· .. ine • 45 13 1 0,57 162 10,0 72,2 48 11,4 0.61 76 11,1 33,8 

Oss.ro. 18 5,3 0,25 30 1,9 28,0 15 3,6 0,20 35 5,2 32,6 
-- -- -- -- -- -- ---- -- -- ----

Circoscrlziooe 344 100,0 0,67 1.609 100.0 75,3 423 100,0 '0,82 684 100,0· 32,0 

A Lussingrande sono attive alcune piccole industrie distillatorie ali· 
mentate dalla flora spontanea (salvi"a, mirto, ginepro, rosmarino, ecc.) rac
colta in gran parte dai pastori. 

Delle industrie connesse con l'agricoltura non e il caso di farne men· 
zione; mentre una certa importanza vi assume l'industrilt del forestiero 
particolarmente sviluppata ill Lussinpiccolo e nella baia di Cigale; luoghi 
entrambi dell'isola di Lussino, rinomati pel' lamitezza del clima e perle 
bellezze natnrali; Ill. meJia Ilelle temperature invernali p difatti di 10.7, 
mentre l'estltte e resa fresca Ilallo spit'are di brezze regolari, sicche la me· 
dia annult delle temperature e di 15°, tale insomma da consentire splendida 
vita ad una tipica, ricca e varia flom mediterranea (aranci, limoni, pal me 
da datteri, mirti ecc.). 

Cherso, unitamente ai luoghi di cura sudlletti, accoglie poi un discreto 
Illlmero di bagnanti nella stagione estiva, 

All'artigianato fa riscontro il piccolo commercio, unica forma di atti· 
vita commerciale vantata dalla zonn. 
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CAPlTOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA, IMPRESA E MANO D'OPERA. 

1. - Divisione del territorio agli effetti della proprieta e del frazionamento. 

Ripartita come al prossimo quadro risulta la superficie produttiva di
tltinta in lavorabile, pascoliva e boschiva: 

Superticle produttlva 

CATEGORIB DI PROPRIETARI tolale 

I 
lavorahile I pascoliva 

\ b~au 
Ha. I % Ha. I % I Ha. I 0' 

10 ~0 

Comuol 5.774 ·11· ... 1 '53 9.06 3.956 27 - 1.365 '.56 

Eott «'Cletiastlcl 2.333 '.71 102 20' 1.561 10.65 670 2.240 

Penooe Osiebe private. 41. 4073 83.65 4.~ 88.00 9.140 62.35 27.8118 93.20 
-------- -- --- -- --- --

Tot.'I. 49.580 100 - 5.000 100 - 14.657 100 - 29.923 100 -

Dei beni comunali, 4206 Ea. appartengono al comune di Cherso, 787 
a queUo di Neresine, 440 a quello di Ossero, 260 a quello' di Lussingrande 
o 81 a quello di Lussimpiccolo. Non sono essi gravati da usi civici propri, 
bensi goduti dagli abitanti che pagano ai rispettivi Comttni una tenue tassa 
quasi a titolo di riconoscimento del diritto di proprieta (1). 

Buona parte dei pascoli comunali (circa la meta) sono in stato deterio
rato: 10 stesso dicasi per' i boschi, in grandissima prevalenza governati a 
('eduo semplice con due essenze: leccio e rovere. 

Dille Particelle 

01 31Hl-1925 01 30-6-1930 al 30-6-1925 al 30-6-1930 
MANDAMENTI 

Nulllt'ri I Superl. Numeri I Superl. Numeri I superr·IN. parli· Numer! I superl'jN. partl-
assoluti di ogni assoluti di ogni assoluti di ogni cf'lle assoluti di ogoi celie 
e iDdici Dilla e indici Ditta e indici partie. per Ditta e indici partie. per Ditta 

Coo...., 11.020 2.6~ IOAI5 2.79 99.180 0.29 9.2 101.877 0,28 9.7 
(100) (94.5) (100) (102.7) 

Lu .. lmplccol0 . 12.680 1.76 13.394 1.66 68.256 0,25 7.0 1040,377 0,21 7.8 
(100) (106,2) (100) (118,2) 

-----
23.8091--;;I~i 0,27 ~ 206,254 ~--;:-; Clrcoacrizione 23.628 2.17 

1100) (l00,7) (100) (110,0) 
I 

(1) I ben! del comuni, dl natura lavorabile. sono statl resi tali dai privati che 11 
hanno in godimento. 

13 
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I beni di Enti ecclesiastici sono ripartiti fra i comuni di Neresine 
(fla. 1876) e Cherso (fla.457): i pascoli e i boschi (cedui di leccio) affittati 
ai villici, mentre la non grande s).lperficie coltivata (vigna e olivi) sita nel 
comune di Cherso risuIta condotta direttamente. 

Rimangono i privati a ripartirsi quasi i 9/10 della S. L., ~Itre i 6/10 
di quella pascoliva e ~Itre i 9(10 di quella boschiva. Ma, al solito, Ie condi
zioni ambientali provocano un eccessivo sminuzzamento della proprieta. fon
diaria privata; sicche il fenomeno del frazionamento fondiario, considerato 
sia in rapporto al numero delle Ditte come in rapporto al numero delle par
ticelle,. merita di essere un po' analizzato. (Vedi specchietto pl'ecedente). 

Nel mandamento-comune di Cherso, nel quale trovansi vastissime esten
sioni di beni fondiari comunali, si ha anche la maggiore superficie media 
appartenente ad ogni Ditta; rna anche il possesso per Ditta nel manda
mento di Lussimpiccolo risuIta aIterato, ~Itre che dalla superficie impro
duttiva, dalle proprieta comunali e da quelle degli Enti ecclesiastici. Per 
avvicinarsi maggiormente alIa realta possiamo isolare - per ciascun man
da,mento - dal complessivo numero delle Ditte quelle riferentesi ai beni 
comunali e ai beni di Enti ecclesiastici, e dalla complessiva superficie pro
duttiva quella comunale ed ecclesiastica, e ammettere che a ciascuna delle 
rima,nenti Ditte private siano intestate superfici produttive di natura am'he 
lavorabile. Troveremo in tal modo la media superficie produttiva e lavora
bile appartenente ad ogni Ditta privata (1). 

Ditta private 

al 30 giugno 1925 I a1 30 giugno 1930 

MANDAMENTI Numeri I Sup. media per ogni Ditta Numeri I Sup. media per ognl Ditta 
assolull assoluti 

e numerl Produttival. Lavorablle j e numeri produttiva' Lavorabile 
Indlcl na. na. indlc\ Ha. na. 

Gherso 10.996 
(100) 

2,117' 0,1480 10.391 2.~0 O,15~ 
(~,5) 

Lusslmplccolo 12.59<1 1,"'3 O,2~ 13.380 1,3590 0,2108 
(100) (106,2) 

Clrcoscrlzlone 23.590 1,7580 O,l8f8 23.771 1,7MO 0,1870 
(100) (100,8) 

Malgrado che il numero dei proprietari terrieri sia normalmente minore 
di quello delle Ditte, pure Ie dfre segnate nell'uItimo prospetto relative alIa. 
superficie media produttiva e lavorabile appartenente ad ogni Ditta privata. 
ci autorizzano a l'itenel'e veramente piccolo il possesso fondial'io priYato; 

(1) Ammettlamo: a) cbe in tutti 1 comunl censuarl del due mandamenti sl trovin() 
bent fondlarl comuna11; II) cbe 11 numero delle Dltte relative agli Enti eccleslastlci cor
rlsponda a quello del comuni censuarl costltuenti 1 comuni amministrativl nel quali 
trovansl bent fondiari dl dettl Enti. 
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i~ insomma questa la zona della pro¥incia e, diciamo pure di tuUa la Re
gione Giulill, dove la frammentazione fondiaria raggiunge limiti impressio
nanti. Chi abbia l'avventura di osservare da un aereo l'isola di Lnssino 
e d.i Unie e parte di 'luella di Chel'so, non puo .che riportare l'impressione 
di un vel'o D1O!;uico fondiariu, fatto con bocconi di terra delimitati da innu
merevoli muri a secco costruiti col materia Ie ricavato dallo spietramento 
secolare del suolo. E' anche da notare 130 tendenza ad ulteriori fraziona
menti, poiche anche per l'anno 1929-30 Ie tabelle delle 'variazioni catastali 
ci dAnno, tanto per it mandamento di Cherso come pel' quello di Lussim
piccolo, aUlUenti del numero delle Ditte e del numero delle particellc_ 

E non va in fine dimenticato che quel certo grado di dispersione fon
diaria, CODl1lne un po' a tutte Ie zone della regrone, si acccntua llIaggioI'
mente in questa; sicche il sommario esame della distribuzione della pro
prietA fondial'ia ci mette di fronte un quadro tutt'altro che confortante, 
e, quel che e peggio, non fac~lmente modificabile. 

Nel corso dell'anno 1929-30, menu intenso rispetto a tutte Ie altre zone 
della provincia e stato il trasferimento della proprieta fondiaria, come mo
strano gli indici che qui appllesso riportiamo. 

Volture cataatall 
MANDAMBNTI 

Numerl assoluti % delle Dille 
presenti al 1929 

Cbe ..... 523 5,0 

L .... lmpiccolo . 543 4,0 

Circo8C~ioDe. 1.066 4,5 

Da notare che in tutti e due i mandamenti Ie non molte volture catastali 
eseguite portarono ad aumentare il numero delle Ditte; sicche, anche attra
\'erso tali coefficenti, resta confermata la tendenza ad lllteriori frazionamenti 
fondiari. 

Un'idea, sia pure largamente approssimativa, della distribuzione della 
S.L. fra Ie varie classi di proprieta, ci e data dal quadro seguente, compilato 
nnche in base ad informazioni assunte presso i competenti: 

Ha. % 

Proprie~ mioori di Ha. 2 (1) 4.600 92 
.. da 2 a 10 Ha. (2) 400 8 

.. .. 10 .. 50.. (2) t 

Totale 5.000 100 

(1) Moltlsslme al dlsotto dl 1/2 ettaro. 
(2) Sono proprietll comunall ed eccleslastlche. 
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Son cio~ Ie piccolissime proprieta minori di due ettari, formate· da mi
Iluscole terrazze che si arrampicano sui carsici e montagnosi dirupi (isola 
di Cherso) 0 da minuscole particelle qua e la disperse (Lussino) che vanno 
a costituire 181 classe dominante dei proprietari terrieri; i quali, pur essendo 
diretti coltivatori, vanno considerati degli pseudo-agricoltori che trovano 
in altra occupazioni marinare '(mozzi e camerieri) e peschereccie 0 nelle ri
sorsa dell'emigrazione, oggi alquanto ridotte, quei proventi integrativi degli 

. scarsi redditi terrieri. 
Nell'isola di Cherso sono larghissimamente rappresentati questi pseudo

agricolFori, menD in quella di Lussino, neila quale predominano i ceti dediti 
aHe professioni marinare e peschereccie, tanto da poter dire che' l'economia 
di Lussingrande e Lussimpiccolo riposa fondamentalmente nll'industria 
ulberghiera e sull'attivita marinara. Nell'isola di Sansego, in conseguenza 
dell'elevata fertilita dei suoi terreni, si constata una maggiore autonomia 
della proprieta terriera diretta coltivatrice; basta 1/2 ettaro circa di S.L. 
per far vivere una discreta famiglia di agricoltori. 

Insomma, nel complesso della circoscrizione, l'autonomia delle imprese 
terrierc che han sempre carattere .economico ·agricolo-silvo-pastorale, costi
tuisce l'eccezione e la non autonomia la regola. Nelle imprese non autonome 
i lavori del suolo sono affidati quasi interamente alle donne (particolarmente 
nella parte settentrionale dell'isola di Cherso) (1). 

2. - Rapporti fra proprietA e impresa (in ~/o. della S. L.)~ 

Su tutta la S.L. di pro prieta privata' o· ecciesiastica, pl'oprieta. e im
presa coincidono; sulla S.L. di proprieta ~omunale ~ applicata invece la 
conduzione in affitto. Dimodoche la propl'ietd itnprenditrice interessa il 
91 % della S.L., quella non itnprenditrice il rimanente 9 %. 

Della proprieta imprenditrice esistono due forme: coltitvatrice (89 % 
della S. L.) e capitali.stica (2 % della S. L.). Della affittanzlt imprenditrice 
si hanno pure Ie due forme: coUivatrice (9 % della S. L. e capitalistica 
(t % di S. L.). 

Dato l'estremo frazionamento della proprieta fondiaria non si veri fica 
che raramente it fatto che i componenti una famiglia proprietaria coltiva
trice, siano pure ridotti di numero per attendere alcuni <Ii eS8i ad occupa
zioni extra agricole, non siano capaci di fornire quella quantita di lavoro 
necessaria al fondo. Sicche la forma intermedin (proprietd capitali.qtico
colt iva trice) pur ritenersi assente, an~he perche nei l'arissimi casi di squi
lib rio tempol'aneo fra ampiezza del fondo e capacita lavol'ativa della fami-

(1) 11 cltato censlmento azlendale austriaco porta, per Ie Isole del Carllaro (com
presa 1'isola dl Veglia) 7868 azlende agrario-forestali, ma non dll l'ampiezza media in 
ettarl dl S. L. per ognl azienda. 
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glia, subentra il sistema deHo scambio d'opera a~ elimiDlu'e ogni possibilita. 
di occupazione per contadini salariati. 

D'altra parte Ie scarse risorse del suolo non consentono davvero aIle 
piccole e piccoli88ime proprietd coltit1atrici di sostenere l'onere per paga
men to di salari. 

In rapporto alI'affittanza non si hanno soltanto puri affittuari, ma an
cbe proprietari affittuari, in quanto sono gli !!tessi piccoli proprietari coIti
vatori cbe prendono in affitto uno 0 piiI appezzamenti di terra lavorabile 
oude aumentare la base territoriale della propria impre:sa. 

Le piccole e- piccolissime proprieta. coltivatrici non uutonome, occupano 
circa 1'85 % della S.L., quelle autonome il rimanente 4 %. 

Le pocbe proprieta imprenditrici capitalistiche sono non autollome. 

3. - Rapporti fra impresa e mano d'opera (in 0/. della S. L.). 

Non banno grande importanza, data la 101'0 scarsa applicazione. Co
lDunque, nelle suaccennate proprieta. imprenditrici capitalistiche si riscon
trano rllpporti di colonia parziaria pura 0, meglio, di parfitanza. Trattasi 
cioe di piccole colonie formate talvolta dn appezzamenti non contigui e privi 
di rasa colonica, date in consegna a famiglie che si impegnano 'di lavorare 
il fondo per ripartirne i prodotti col proprietario conduttore. Le clausole 
contrattuali regolatrici di tali rapporti sonG "fade da casQ a casu e non sem
pre favorevoli al colono. 

Si citano altresi rapporti misti di salario e partitanza in a1cune pro
pl'ieta imprenditrici ecclesiastiche: ma non hanno larga area, di applica
zione. Comunqlle, la manu d'opera p fornita, a tali imprese dalle stesse fa
miglie di piccoli proprietari coltivatori. 

La sllperticie la\"orabile dei fondi condotti a colonia parziaria pura 
varia da casu a casu in rapporto sopratutto alht qualita e distribuzione,delle 
culture: vi si aggiungono spesso superfici non lavorabili (pascolo, bosco) (1). 

Dn quel che si ~ e8posto risulta allora distribuito come uppresso illavqro 
fornito alle imprese agrarie: 

sui 89 % della S.L. da proprietari e famigliari 
» 9» » » da affittuari e famigliari 
" 2» » » da coloni parziari 0 partitanti e famigliari 
» 0» » » da giornaliel'i e famigliari. 

(1) Dal citato censimento aziendale austriaco si rilevano Ie seguenti cifre: 
% delle azlende 

Aziende condotte ad ecollmnia diretta • 
.. colonia • 

.. .. in affittBnza 

Totale 
Valgono In merlto Ie considerazioni gill fatte. 

95 
4, 

1 

100 
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Da tener conto sempre che il iavoro salariato e fornito quasi intera
mente dalle famiglie dei piccoli proprietal'i coltivatori (1). 

4. - Tipi eCClnomici di imprese terriere 

Esisterebbero: a) piccole imprese lavoratrici integrali su terra propria, 
l'lU terra altrui 0 su terra· propria e altrui con ampiezza aziendale (in S.L.) 
quasi sempre inferiore ai 2 ettari, ai quali si uniscono pascolo e bosco: di 
esse Ie autonome interessanoappena il 5 % della S.L. e Ie non autonome 
il 93 %. 

Per, Ie lora caratteristiche economiche non molto differiscono dalle im
prese della stesso tipo esistenti nella circoscrizione precedente: son di queste . 
pin povere e pin miseramente attrezzate e sempre prive di abitaziQne suI 
fondo; 

b) piccole imprese lavoratrici parziarie coesistenti con Ie 
c) imprese capitalistiche individuali in terra propria (proprietario 

capitalista) condotte a colonia parziaria 0 con salariati e- partitanti: val
gono per Ie une e per Ie altre i rilievi e Ie considerazioni fatte ultimamente; 

d) grandi imprese capitalisU,che di Comuni in terra propria a carat-
tere silvo-pastorale. 

5. - Imprese staccafe dal suolo, ma strettamente connesse con I'agricoltura. 

Si citano alcune imprese armentizie di allevamento pecore nella parte 
meridionale dell'isola di Cherso e quelle inerenti all'industria distillatoria 
delle quali gia. facemmo cenno. 

6. - Classificazione dei rurali. 

Le cutegorie e i gruppi indicati per la decima ci'rcoscrizione. SOIlO co
muni anche u questa; da aggiungere soltanto gli imprenditori contadini at
fittuari. del fondo con impresa integrale stabile individuale su terra lavora
Idle e non lavorabile. 

(1) 11 censlmento suddetto cl dll: 
Cetl occupatl nelle aziende agrarie e forestali (per ogni 1000 persone): 

975 imprendltori e famigliari; 
1 lmplegaU; 

8 capo uomini sorvegliantl; 
9 servl famigll; 
8 giornalleri. 



PROVINCIA 01 TRIESTE 

XIII. - CIRCOSCRIZIONE COLLINARE-LITTORANEA 

COMUNI: Muggia, San Dorligo della Valle, Trieste. 

CAPITOLO I. 

GENERALITA.. 
1. - CaraHeri fisici. 

Comprende la zona collinare carsica costituita dal comune di 'frieste 
e la zona marittimo-pedemontana costituita dai comuni di Muggia e S. Dur
ligo. Misura una supel'ficie territoriale di Ba. 16.007. dei quali Ba. 14.345 
sono produttivi: si este.nde lungo il mare dalle polle di Aurisina fino a 
Punta GroslSa posta a sud ovest di Muggia. E' di costituzione eminente
mente carsica per tutto il comune di Trieste, mentre e caratterizzata da 
una serie di piCC9le valli a forti pendii di costituzione marnoso-arenacea 
e interrotti da terrazzi (specchi 0 pasteni) sostenuti d;J. muri di arenaria 
grigia in tutta la parte rimanente che ci ofl're perci(') una serie di poggi pa
ragonabili a immense gradinate, con altitudini non superiori aj 300 metri. 

In linea generale, i danni delle acque scorrenti aHa superficie del suolo 
lIono ovunque evitati, ad eccezione di alcuni siti orograficamente meno adatti 
alla cultura agraria, nei quali il terreno marnoso, se~sibile all'alternarsi 
della temperatura e poco resistente alle intemperie,. ha subito un'efl'ettiva e 
continua denudazione; sicche solo il rimboschimento pUO evitare ulteriori 
danni delle acque torrentizie. 

Dal punto di vista climatico, Ie localita della zona sicomportano diver
sa mente a seconda della 101'0 pill 0 meno prossimita al mare, della 101'0 ubi
cazione, altitudine ed esposizione. Sono Ie localita pill riparate che segnano 
Ie piu elevate temperature estive, mentre quelle in fondo valle sono soggette 
agli estremi terlllici estivi ed invernali. Piu mite e costante po la temperatura 
jnvernal~ nei luoghi costieri riparati dalla bora, mentre normalmente si 
manifesta una recrudescenza di temperatura via via che ci si allontana dal 
mare. La primavera e piu lunga che nelle altre zone della provincia, in 
special modo sui luoghi costieri e pill vicini al mare. 
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Dal pun to di vista idrografico, la zona ha qualche piccolo corso d'acqua 
snperficiale nell'agro muggesano: la Rosandra lunga 15 Km. e il Rio d'Ospo 
che scorre su suolo arenaceo e che sfociano ambedue nel vallone di Muggia. 

2. - Dati demografici e notizie etnografiche._ 

'Secondo i censimenti del 192i e del 1931 si hanno i dati seguenti rela
ti,-i aila popolazione presente e residente: 

, 
Censimento 1921 Censimento 1931 

, 

I I 
POPOLAZIONE Numeri Per Kmq. Numeri Per Knlq.' 

assoluti 

1 

assoluti 

1 

e Durneri dl S. T. dl S. P. e Dumerl di S. T. di S. P. indict indici 

Popolazione presente (di raUo) . 255.257 1.595 1.779 266.390 1.664 1.1157 
(100) (104,4) 

Popola.ione residente (legale) 256,459 1.602 1.787 267.289 1.669 1.863 
(100) (104,2) 

Le elevatissime densita indicate sono fortemente inf!.uenzate dalla popo
lazio~e agglomerata della citta di Trieste.lsolando dalla popolazione com
plessiva della circoscrizione, quella dell'intero C~mune capoluogn di pro
vincia, otteniamo densita che meglio rispondono al caso nostro, in quanto 
piil approssimativamente riferibili alIa popolazione rurale prevalente: 

Censimento 1921 Censimento 1931 

POPOLAZIO'NE Numeri 

I 
Per Km". Numeri 

I 
Per Km". 

as!\Olut! 

I. dl S. P. 

assoluti 

I e Dumerl di S. T. e Durnerl di S. T. di S. P. indici indici 

Popolazione presente (dl r.tto) . 16.602 250 277 16.816 261 278 
(100) (101,3) 

Popolazione re.idente (legale) 16.832 264 281 17.046 260 277 
(100) (101,2) 

Pure astraendo dagli abitanti del comune di Trieste, siamo dnnque in 
nna zona con elevata densita demografica, superiore cioe a quella. media 
del Regno. 

In rapporto ai movimenti migratori, sempre astraendo da quelli atti
nenti alla popolazione del comune di Trieste, si nota una forte eccedenza 
degli emigrati sugli immigl'ati e tanto i primi che i secondi si di~'igono 0 

proven go no pl'evalentemente verso 0 da nltri Comulli della provincia e del 
Regno; l'emigrazione verso l'estero si e ridotta negli ultimi allni traseol'si, 
rna fino al 1929 fu stazionaria 0 in lieve incremento. 
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Gli incrementi decennali notevolmente phI bassi di quello medio del 
Hegno e diversi da Comune a. Comune, sono dovuti tanto al movim('nto natu
rale (bassa eccedenza delle nascite sulle morti) quanto a queUo sociale (feno
menD migratorio). 

Del totale abitanti presenti Itl 1921, si ebbe la seguente ripartizione fra 
centri e case sparse (escludendo quelli del comune di Trieste): 

Numeri assoluti % 
Popolazloue preaente nei singoli oeRtri • 10 741 64,7 

" " 
In oase sparse. 5.861 35,3 

TotBle. 16.602 100,0 

In ral'po1'to alIa quale esiste una differenza notevole fra Comune e Co
Ulune, poiche mentre in quello di Muggia la popolazione risulta distribuita 
in parti pressoche eguali fra centri e case sparse, in quello di S. Dorligo 
5022 abitanti vivono nei centri e 96 in case sparse. 

Etnograficamente la popolazioJle risulterebbe ripartita fra italiani, slavi 
e croati; quest'ultimi sono pero appena rapp1'es('ntati. II censimento 1921 
rile\'o altresl 237.023 cittadini italiani e 18.234 stl'anieri. Da noture che del 
210.663 cittadini italiani parlanti lingua italiuna, 202.382 appartenevano 
al solo Comune di 'f1'este; gli sloveui, diffusi assai nel com nne di S. Dor .. 
ligo, figurano assai menD numerOHi, in rappo1'to agli italiani, nel l\Iuggesano. 

3. - Carattere economico del territorio. 

Bisogna. tener couto che ci troviamo proprio nel nucleocentrale della 
zona. indust1'iale di Trieste (1); per cui non e difficile comprendeJ'c come il 
c.llratte1'e economico prevalente del territorio sia industriale e non agrario. 

Secondo l'aggiornamento dell'ultimo cutasto agrari'o, (1929) la super· 
ficie produttiva della circoscrizione risuItel'ebbe ripartita come al pl'ossimo 
qnadl'o fra i singoli investimenti (vedi pl'ospetto a pag. seguente). 

Vesame delle cifre catastali ci consente di rilevare: 

a) la notevole estensione occupata dalle culture specializzate di piante 
legnose, Ie quali prosperano. sui tel'razzi marnosi e sono costituite unica
mente da vigneti disposti prevalentemente a bassi pel'golati sorretti da pali, 
canne e·filo di ferro. 

Fra i principali vitigni coltivati si ricordano: Refosco, BOl'gogna, Negra 
tenera, Bontempo, Isabella, l\Ialvasia, Moscato bianco, Glera, Pagadebiti, 
Zlllhnina, Garganega, Pisamus, Agostana, Chasellas. Dei Comuni della 

(1) Cbe attualmente comprende i comuni di Trieste, Molfalcone, Muggia, Duino, 
Aurisina, S. DorUgo della Valle, Cave Auremiane e Divaceia S. Canziano. 
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circoscrizione, quello di Muggia ha la maggiore % di S. A. F. (23,49) inve· 
stita avigneti specializzati: segue quello di S. Dorligo col 12,,05 % della 
S. A. F. e quindi quello di Trieste col 10,25 %. In rapporto alIa S. L. invece, 
e il comune di S. Dorligoin testa col 49,39 % a vigneti, segue, Muggia col 
4.3,38 % e poi Trieste col 42,55 %. 

% 
QUlllTA DI GOLTURA. E DI INCOLTURA. SuperDeie 

dell~ S. T. I della S. P. I della S. L. 
Ha. 

SeminativPsemplici e arboratt 1.772 ' 11,07 12,35 41,65 

p rali permanenti (semplicl e arborali) • 604 3,77 4,22 14,20 

Caltu ... speeiali"ate di piante leg:lOse 1.878 11,73 13,09 44,15 

Superficle lavol'abile 4,254 ' 26,57 29,66 100 -

Prati-pascoll perman"Dti " 1,712 

I 
10,70 11,93 -

Pascali permanenti 2.239 13,99 15,60 -
Bosebi 3.576 22,34 24,93 -
Ineollo produttivo 2.564 16,01 17,88 -

Superficie agraria forestale '. 14.345 89,61 100 - -
SuperDcie hnproduttiva 1. 632 

I 
10,39 - --

, 

SuperOcie tcrritoriale 16.007 100 - - -

Comunque in tutti e tre i Comuni la vigna rappresenta una fonte rile
vante di reddito e di lavoro e puo quindi contribuire, almeno in alcune epoche 
deIl'anno, a rendere equilibrato il rapporto determinato da: elevata densita. 
di popolazione rUi'ale e capncita di assorbimentodi lavoro da parte delle 
imprese agrarie; 

b) aIle culture legnose specializzate, seguono, fra Ie culture propria
mente ag'ral'ie, i seminativi, dei qua1i quelli semplici stanno agli arborati' 
nel rapporto di 1: 1,31; vi occupano un posto prevalente Ie culture ortive 
(piselli, patate, fagiolini, zucchette, cavoli, pomidoro, melanzane) che si 
estendono su 1092 Ua., ossia H 61 % della superficie a seminativo e su oltre 
il 25 % della S. L. Per superficie occupata dalle culture orth'e il comune 
di ~lnggil1 sta al primo posto col 70,83 % del seminativo lOl'do da tat'e: 
segue quello di Trieste col 59,33 %, e per ultimo quello d~ S. D01'ligo col 
47,93 %. 1\la nonostante tali differenze, in tutta la zona restano fondamen
talmeilte importanti Ie colture ortive su pieno campo: importanti dal punto 
di vista economico in quanto assicurano elevatissilffii e sicuri redditi per il 
sicnro smercio dei prodotti suI mercato di Trieste e su altri 11l0ghi della 
<;osta istriana; e impo1'tanti dal punto di vista sociale in 'quanto, ass01'
bendo quantita' enormi di lavoro umano, trattengono alIa terra masse in· 
genti di contadini. 
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AIle culture ortive seguono quelle dei cereali che investono il 22,7 % del 
seminativo lordo da tare e il 9,50 % della S. L. 

Fra essi prevale il mais della varieta Dente di Cavallo giallo (Ra. 350), 
.£Iegue il frumento (varieta precoci) (55 Ha.) e poi l'orzo (32 Ea.), la segala 
(12 Ea.) e l'avena (7 Ea.). Le produzioni medie ad ettaro ricavate dai ce
reali posson() .cosl riassumersi: mais 15 Q.li,frumento Q.li 13,5, orzo Q.li 10, 
avena Q.li 11,' segale 11,6 Q.li. Le cause della bassa p!'"oduzione unitaria del 
mais, sono da ricercarsi nella siccita, nella scarsa coltivazione della medica 
e nella cimatura precoce degli steli praticata allo scopo di far foraggio. 

Non 'eguale estensione . relativa occupano i cereali nei tre Comuni: -in 
quello di S. Dorligo si estendono suI 31 % del seminativo, in queUo di 
'l'rieste suI 27,5 % e nel Muggesano sui 15,3 %. 

Vengono quindi all'ultimo posto i prati artificiali in rotazione, che vi 
investono complessivamente 63 Ea., ossia appena il 3,5 % del seminativo 
lordo e poco pin dell'1,4 % della S. L. 

Dei tre Comuni, quello di Trieste e il,pin povero diprati artificiali 
(1,4 % del seminativo); quello di S. Dorligo il pin ricco (6,8 % del semina. 
tivo), stando in mezzo quello di Muggia (4,2 % del seminativo). 

Non trascurabili sono Ie culture intercalari 0 di successivo raceolto, 
III quail in complesso vi investono annualmente intorno ai 582 ettari, ossia 
iI 32 % del seminativo lordo in rotazione; si sono massimamente diffuse nei 
COlllllni di Trieste (53 % del seminativo) e S. Dorligo (42 %), minimamente 
in quello di Muggia (2 % del seminativo). 

Non si coltivano nella zona piante industriali, n~ si praticano i riposi 
con 0 senza pascolo. Nei pressi di Trieste acquista pure una certa impor, 
tunza lacoltimzione dei fiori. 

Nei seminativi e, prati stabili arborati, sono Ie piante da fl'utto disposte 
in tHari consociate 0 non alle vite e agli olivi - fortemente danneggiati dal 
freddo del 1929 - che completano l'ubertosa campagna. 

Fra Ie piante da frutto riveste notevole importanza commerciale il ciUe
gio, val'ieta locale primaticcia (ciliegia a manico lungo) e di media precocita 
(ciliegia durona a' manico corto); segue il pesco che vi e soggetto ad una 
serie di avversita, e quindi il pero e il melo limitatamente coltivati; 

c) Ie culture estensive (prati, prati·pascoli e pascoli permanenti) inve
stono complessivamente il 31,75 % della S. A. F.; non danno grandi produ
zioni, poiche trattasi in generale di pascoli magri (pit) 0 menu sassosi e ceo 
spugliati) e di prati stabili pure poveri e mal curati sia in rap porto aIle con
cimaztoni, che son fatte prevalentemente con stallatico e colaticcio senza, 
ricorl!o ai concimi chimici, come in rapporto 'aIle, altre pratiche culturali 
(el·piclltu.l:e, smuschiature). Si calcola per il pascolo una prouuzione media 
ad ettllro in fieno di 5 Q.li cil'ca, e per il prato stabiie quella oscillante fra 
Q.li 10, e ';:0 a second a: chI! siano'effettuati uno, due 0 tre tagli. 
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11 bosco che occupa 1/4 della S. A. F.) non vi assume l'importanza eco
nomica che invece riveste nelle_ aItre zone della provincia; ed e proprio in 
questa circoscrizione che ha subito un graduale diradamento per lasciare il 
posto alle culture agrarie: diradamento sempre pill intenso in .rapporto 
ull'addensarsi della popolazione. 

Con notevole percentuale vi tigura l'incoIto produttivo, gran parte del 
Quale ha appunto origine da disboscamento. 

II patrimonio zootecnico vi ha subito sensibili dlminuzioni negli ultimi 
Itnni traseOl'si;- la sua entita sta poi in rappor-to alle-searse disponibilita di 
forag~io della circoscrizione. Secondo i rilevamenti statistici eseguiti nel 
19HO, il parco zootecnico della circoscrizione risulterebbe costituito come 
21prossimo quadro: 

I 
CUre assolule % Per Ha. di 

SPECIE abitanti 
(capi) rcsidenti S. P. di S. L. 

Davin.i . 4.082 1.53 0,28 0,96 

Cavalli • 1.177 0,44 0,08 0,28 

Asini 275 0,10 0,02 0,07 

Muli 101 0,04 . t 

Suinl 2.794 i,05 0,19 0,66 

Pecore. 195 0,07 0,01 0,05 

Capre 1.323 0,50 0,09 0,31 

Fra i bovini prevalgono quelli di razzlt bruna. I cavalli vengono gra
dllalmente soppiantati dagli automotori, mentre gli asini da soma so no 
molto usati dai piccoli prop1'ietari coltivatori per il t1'aspo1'to degli o1'taggi, 
della frutta e del latte suI mercato di Trieste_ 11 gregge ovino e ridotto ai 
minimi termini e Ie capre sono allevate singolarmente dalle famiglie di 
operai e dagli agricoltori pill poveri onde l'icavarne il latte per uso dome
stico. La pollicoltura vi ha pure carattere domestico, cosi dicasi per la coni
glicoltura. Trascurabile e l'industria di allevamento del baco da seta, men
trtl un note vole sviluppo vi ha assunto l'apicoltura che secondo una recente 
statistica. si svolge in 401 arnie fra razionali (tipo Snidersic:It) e villicIte. 

L'industria trasformatrice dei prodotti diretti del suolo e quella volta 
aU'utilizzazione di residui delle industrie agrarie sono addirittura assenti; 
J!UlIlCa pure l'industria casearia; in quanta tutto il latte p1'odotto e portato 
dalle lattivendole sulla piazza di Trieste che 10 assorl>e per intel·o;. scum
parsa e pure la piccola industria della distillazione che un tempo forniva, 
con i suoi semplici alambicchi, acquavite in abbondanza': scomparsa dm'uta 

(all'elevata tassa imposta dal tisco, la Quale togliendo ogni possibilitil, di rica
vllre dall'industria il pill modesto p1'ovento, ha immiserito Ie gi,\ misere 
finanze di un cospicuo gruppo di agricoltori. 
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• • • 
II grado di attivita culturale varia da plaga a plaga in rapporto ai di

versi tipi di ordinamento aziendale_ E comunque sempre elevato poiche 
l'accidentalita del terreno, l'eccessivo frazionamento deUa prol'rieta fondia
ria, la deficenza pecuniaria degli agricoltori e Ill. mancanza di ogni forma di 
cooperativismo agrario, ostacolano l'impiego di macchine motrici e opera
trici; sicch~ tutto il lavoro inerente aUa sistemazione del terreno, aHa sua 
preparazione aIle culture e aIle cure culturali e fornito, ph) che dagli ani
mali, dall'uomo. 

Anche il grado di intensita. capitalisticasubisce variaziolli piii. 0 meno 
notevoli da plaga a plaga; ovunque e elevato il grado di intensita fondiaria, 
mentre e piuttosto basso il grado di intensita di· esercizio. Si hanno in
somma impl'ese agrarie attive e attivissime, ma ·scarsamente provviste di 
capitale d'esercizio. Del grado di produttivita del suolo, se ne puo avere 
un'idea esatta esaminando gli impon~biIi catastali qui segnati (1930): 

Imponlbile oAtastale oomplessivo 

" "per Ha. di B.A.F. 
L. 722.765 

43 

Nonostante. dunque la notevole estensione occupata dalla orto-frutticul
tura, l'imponibile medio per ettaro si mantiene al disotto di quello medio 
del Hegno: A cio una conseguenza .della notevole superficie occupata dalle 
culture estensive. prevalentemente povere e dall'incolto produttivo . 

•• • 
Il prospetto seguente ci mostra quale sia 10 sviluppo deIl'attivita indu

t!triale e commel'ciale della. circOSCl'izione: 

(CE!'ISIMENTO 15 OTTOBRE 1927) 

Industria Commercia 

Esercizi Addelli Esercizi Addetti 
COM V NI 

I"" Numeri I I Per Numeri I I"" . Numeri I I Per Numeri I % Kmq. % abitanti % Kmq. % abitanti 
as!otutl dIS.T. assoluti presenti assoluti d:S.T assoluti prescoti 

, 

Muggla 77 2,1 2,7 1.'78 2,9 118,8 211 2,8 7,3 299 1,2 24,0 

S. Dorllgo d. Valle. 69 1,8 1,9 1'8 0,3 26,3 53 0,7 1,5 117 0,4 20,8 

1'1'1 .. \8 • 3.628 96,1 ·37,7 49364 96,8 198,9 7.!!82 96,S 75,7 25.604 98,4 103,2 
------------------------

Circoocrizlone 3.774 100,0 2.1,6 50.990 100,0 191,5 7.M6 100,0 47,1 26,020 100,0 97,7 

Rileviamo, in primo luogo, che la quasi totalita degli esel'cizi industl'iali 
e commerciali e situata nel comune di Trieste. Quello di Muggia manifests 
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tuttavia un'attivita industriale e commerciale superiore a quella di altri 
Comuni della provincia. 

Fra Ie pl'incipali industrie della circoscrizione, oltre quella delle costru
zioni navali, quella meccanica, quelle della birra, del pastificio, della juta, 
ueIla canapa ecc. site nel comune di Trieste, sono notevolmente sviluppate 
nel golfo di Trieste e sulla costa muggesana, quella della pesca e derivate. 
Anche l'industria delle cave interessa 20 esercizi con 171 addetti (16 esercizi 
con 137 addetti nel comune di Trieste e 4 esercizi con 34 addetti nel comune 
di Muggia). 

CQmunque, e Ie cifre del precedente specchietto 10 mettono bene in evi
denza, se astraiamo dall'attivita peschereccia e dal centro industriale e com
merciale di Trieste, nella restante parte della circoscrizione Ie industrie si 
rivelano dotate di scarsa capacita di assorbimento per la mana d'opera e il 
eommercio e fondamentalmente' alimentato dai prodotti della orto-fl'utti
coltura. 

CAPlTOI.O II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA,IMPRESA E MANO O'OPERA. 

1. - Divisione del territorio agJi effeHi della pro prieta e del frazionamento. 

Da indagini esperite risulterebbe In seguente ripartizione della super
fide pl'oduttiva fra Ie singole categorie di proprietari: 

CAl'EGORIE DI PROPRIETARI 

Stato 

Comuni 

Altrl eotl clviU . 

Eoll ecclesiasllcl. 

Persona nolcbe private. 

'fota\i 

Superllei. produttlva 

totale I 
Ha. I % 

361 2,52 141 0, 33 ~6 0,71 301 8,42 

2.753 19,19 - - 1.~14 21,70 1.339 37," 

67~ 4,70 3 0,07 665 10,21 6 0,17 

131 0,31 86 2,02 22 0,33 23 0,64 

10.426 72, 68 ~.151 97,58 4.368 67,05 1.907 53,33 

U..M5 100 - 4.2.'i4. 100 - 6.515 100 - 3.576 100-

Privati e Comuni catastali si ripartiscono cioe la quasi totalita della. 
superficie produttiva. A costituire la limitata superficie dei beni demaniali 

.. dello Stato ·concorrono i 304 ettari (equile) siti nella frazione di Lipizza del 
'comune di Trieste e gestiti dal Ministero della Guerra, e 57 Ha. situati 
nella frazione di Banne (comllne di l'rieste) gestiti dall' Amministrazione 
Ufficio fortificazioni di Trieste. 
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La totale superficie produttiva dei Comuni catastali, compresa entro i 
contini del comune amministrativo di Trieste, e ripartita prellsoche in parti 
uguali fra boschi e pascoli e si sviluppa ad altitudini comprese fra 200 e 500 
metri: i boschi - che occupano oltre 1/3 della superDcie boscata della cir
('oscrizione - risultano cOlStituiti da cedui semplici di castagno, frassino e 
rovere (438 Ha.) e da aUi fusti di pini (901 Ha.): i primi vanno sottoposti a 
tagli regolari e il 101'0 prodotto (in piedi) e messo all'asta in lotti; i pascoli 
- che investono oltre 1/5 della superficie pascoliva - prevalentemente 
mezzomontani e i boschi sono in gran parte soggetti ad usi civici a favore 
uelle famiglie residenti nelle singole frazioni comunalie costituenti la cos! 
detta u comunella II. I beni fondiari degli altri Enti civili (Enti di benefi
cenza, proprieta collettive ecc.) sono situati nel comune di S. \Dorligo 
(593 lia). ed in quello di Trieste (81 Ha.): i pascoli, che ne costituiscono 130 
parte prevalente sono normalmente migliori di quelli comunali. 

Fl'a tutte Ie categorie di proprietari, quella degli Enti ecclesiaEltici pos
I!iede la minor superficie produttiva, clle normalmente e ceduta in affitto :ti 
piccoli proprietal'i del luogo; mentre, come gia avvel'timmo, i privati si 
ripartiscono quasi i 3/4 di quella totale della circoscl'izione e la quasi tota-' 
liti\. della superficie lavorabile. Dimodoche i fenomeni clle andremo espo
nendo, riferendoli a quest'ultima, interessano proprio la privata propl'ieti\. 
fondiaria. 

Con la scorta delle tabelle delle variazioni catastali, abbiamo potu to 
compilare il seguente specchietto: 

DA.TA. DEI RILEVA.IIIENTI 

so giugoo 1925 • 

30 glugno 1930 • 

____ D_I,I_I_e ____ 1 Par tl 0 ell e 

Numeri aasOlUll! SU:~~~ie I Numeri assoluti I S,::~?~ie ! 
e Indicl di ~g:::. Ditta e Indioi dl ogni:a~rticena 

21.436 
(100) 

(1) 24.082 
(112,3) 

1.1438 

85.773 
(100) 

100.9:lO 
(117,7) 

0,1650 

0,2760 

(1) VI 80n comp ..... quen. del Comuoe di Grado. 

Numero 
partleelle 

possedute 
da ogoi Data 

Le cifre relative al 1930 risultano notevolmente modificate rispetto a 
queUe del 1925, poiclle nel comune di Grado, la cui superficie terl:itoriale 
sup~a i 2j3 di quella della circoscrizione, la proprieta e molto menu fra
zionata di quel che non sia nella zona collinare litoranea. Per cui queUe del 
1!1!!5 rendono pin esatta idea di quel che e in realta il frazionamento fon-
di~~ . 

lia Ie medie sopra elencate siriferiscono alla S. T. anziche a quella 
produttiva: sono perch) in1iuenzate dalle notevoli estensioni occupate dai 
beni fondiari comunali e da quelli demaniali dello Stato; la superficie pro-
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duttiva media di ogni Ditta privata si aggira in somma sui 4+ 5000 mq. e 
quindi, data la notevole estensione dei pascoli e dei boschi, a 1500-2000 mq. 
deve pure ridursi la superficie media lavorabile di ogni Ditta privata (1). 

In conclusione, malgrado che il numero delle' Ditte non corrisponda al 
numero dei proprietari, non potremmo immaginare un frazionamento fon
diario piu spinto, cui fa riscontropure un'accentuata dispersione parti
cellare, in particolar modo Ill, dove la struttura carsica del territorio si rende 
piu manifesta. 

PQiche non sono confrontabili Ie cifre corrispondenti aIle due annate 
consid~rate, non possiamo dire se nel quinquennio 1925-30 siasi 0 non inten
siticato il frazionamento fondiario per Ditte e particelle; \Ila una tendenza 
a ulteriori frazionamenti esiste, dato che fra il1929 e il1930 il numero delle 
Ditte e salito da 23.969 a 24.082 e quello delle particelIe da 100.069 a 100.930. 

II grado di mobilita della proprieta fondiaria, e stato alquanto elevato 
nell'anno censuario 1929-30, durante il quale fUI·ono eseguite 2480 volture 
catastali, pari cioe al10,35 % delle Ditte esistenti al 30 giugno 1929. 

A testimoniare l'assoluta prevalenza delle piccole e piccolissime pro· 
prieta fondiarie, stanno Ie cifre che seguono riferite alIa S. L., Ie quali vo
gliono pero essere di larga approssimazione: 

Propriet~ wioori di HI>. 2 (2) 
da HI>. 2 a HI!.. 10 

.. " " 
10 a.. 50 ... 

Totale 

Cirl'a assolute 
in Ha. 

3.616 
425 
213 

4.254 

% 
della S. L. 

85 
10 
5 

100 

In conseguenza di questa estrema ripal:tizione della proprieta. fondiaria 
lavorabile, l'autonomia delle imprese agrarie diventa del tutto eccezionale, 
malgrado siano caratterizzate da sistemi di cultura attivi; difatti·le fami
glie lavoratrici Bono costrette a trovare lavoro quasi sempre fUOl"i del campo 
agricolo (pesca, ecc.) onde supplire con redditi extra agrari alle esigenze 
norm ali di vita. 

AIle' minuscole supertici lavorabili delle piccole e piccolissime pro
prieta, di regola van congiunte estensioni pili 0 meno ampie di terreni pa
scolivi e boschivi, Ie quali se concorrono ad aumentare i redditi delle im
prese agrarie non valgono a rendere quest'ultime autonome; e pure gli. usi 
civici (propri 0 impropri) sui beni comunali, se giovano ad aumentare ired
diti delle famiglie lavoratrici, non offrono certo larghe possl.bilita, di impi~o , 
alIa mano d'opera agricola. 

(1) 11 sommario censimento del 1002 rilevi'> un'ampiezza media dl S. L. per azienda 
dl Ha. 1. 

(2) Moltissime non arrivano ad 1 ettaro. 
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E' comunque da rilevare che negli ordinamenti produttivi delle im" 
prese terriere, pascolo e bosco di godimento privato 0 collettivo, vi hanno 
la lora parte, fino a. costituire in molti casi, con Ie colture propriamente 
agrarie, un tutto organico e inscindibile. 

2. - Rapporti fra proprieti e impresa (in % della S. L.) . 

. La proprietd imprenditrice interessa approssimativamente il 90 % della. 
S. L., quella non imprenditrice (affitto) il rimanente 10 %. 

L'affittanza imprendlltrice trovasi sopratutto diffusa nel comune di Trie
ste e riguarda terreni a cultura ortiva e terreni ·pascolivi; tl'attasi esclusi
va mente di affittanza. lavoratrice a carattere particellare, alIa quale rieor
"ono spesso gli stessipiccoli proprietari eoltivatori onde aumentare la base 
territoriale della propria azienda e rendel'la quindi capace di assorbire una 
maggiore quantita di mana d'opera. II fine di tali affittanze partieellari, e 
in somma quello stesso visto aItrove: permettere cioe di raggiungere l'equili
brio fra capacita -lavorativa delle famiglie e quantita IIi lavoro riehiesto 
dalle rispettive imprese. Di regola, gli appezzamenti affittati sono privi di 
calla e il canone di affitto e in denaro. 

Della proprieta imprenditrice si hanno Ie due forme: quella. coltiva
trice (80 % della E\. L.) e quella capitalistica (10 % della S. L.); con tracce 
!iii pUG ritenere rapprellentata la forma intermedia CalJitalistico·coltivatrice, 
in quanto il ricorso allo scambio d'opera fra piccoli proprietari eoltivatori 
annulla ogni possibilita di oecupazione agricola per gli operai salariati. 
Dato poi che non tutti i proprietari diretti lavoratori posseggono bestiame 
motol'e, 10 scambio d'opera e pure effettuato fra. lavoro animale e lavoro 
umano: avviene insomma frequentemente ehe piccoli proprietari. possessori 
di belltiame vadano a far Ie arature nei fondi di aItri piccoli proprietari 0 

p"oprietari-affittuari contro eompenso di un determinato numero di giornate 
lavorative di uomo aduIto. II sistema della scambio d'opera e diffuso un 
po' per tutta la provincia., ma in modo partieolare in questa circoserizione. 

Piccole e piecolissime sono Ie proprieta coltivatrici di singoli conta· 
dini, fra Ie quali Ie autonome comprendono circa ill/) % della. S. L., Ie non 
autonome il rimanente 65 %. Anehe Ie proprieta impt'enditrici capitalisti
clbe sono normalmente piccole e piccolissime, e di regola. non autonome nel 
sen so che i proprietari imprenditori esercitano anche aItre professioni (pro
fessionisti, impiegati, eee.). 

3. - Rapporti fra impresa e mana d'opera (in % della S. L.). 

E' innanzi tutto da rilevare che la proprieta imprenditrice-capitalistica 
non ~ tipieamente appodQrata., in quanto quello che sulla zona chiamasi 
podere risuIta da appezzamenti distanti ·l'uno dall'altro e sempre privi di 

• 
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casa colonica. Dimodoche il contadino a cui il podere e assegnato abita. 
fuori del fonda in casa propria 0 in affitto. Ciopremesso, i raPI?orti che si 
stabiliscono fra' imprenditori . e contadini si possono ritenere di colonia par
ziaria pura (mezzadria) e interessano quindi il 10 % della S. L. 

Ilcolono parziario e iu alcuni casi anche piccolo proprietario coltiva
tore e in alt,ri anche piccolo 'affittuario: piu frequente delle due, e la prima, 
combinazione; sicche si hanno nella zona tra categorie distinte: mezzadri, 
mezzadri-affittuari, mezzadIi-propIietari. II fine che i piccoli affittuari 0 i 
lliccoJi, proprietari si propongono nell'assumere anche la figul'a economica 
di mezzadri (partitanti) e sempre 10 stesso: quello cioe di garantil'e a tutti 
i membri deUa famiglia una maggiore continuita di lavoro e un maggior 
reddito globale; e non erriamo forse, se consideriamo alcune' di tali forme 
mezzadrili ~ ,piu facilmente riscontrabili nel muggesano - come dei veri 
affitti a can one 1)ariabile in natura 0 come proprie partitanze. . 

Insomma i piccoli proprietari 0 i piccoli affittuari coltivatori (con ca
none in denaro) tendono in sostanza a dare .alIa propria economia un carat
tere puramente 0 prevalentemente agrario,assumendo anche la figura eco
nomica di mezzadri 0 di partitanti 0 di affittuari a canone variabile in natura. 

E' altresi da rilevare che siffatte combinazioni di figure economiche 
portano in realta un vantaggio aUo stesso imprenditore capitalista proprie
tario di appezzamenti piu 0 meno dispersi; nel senso che' cedendo questi 
con contl'atto di mezzadria (0 di partitanza), a piccoli proprietari 0, pin 
ra.ramente, a piccoli affittuari, si assicura una mana d'opera _ gia esperta 
in faccende campestri, capace cioe di fornire un lavoro qualitativamente 
ottimo oltre che abbondante. 

Pure i coloni parziari ricorrono allo scambio d'opera, dimodoche pos
siamo ritenere - sempre in via di larga approssimazione (1) - che il lavor() 
manuale necessario ai vari tipi di imprese agrarie sia fornito: 

lIuU'80 % deUa S.L. da proprietari e famigliari 
sullO» » » da fittavoli e famigliari 
» 10» » » da coloni (0 partitanti) e famigliari 
» t» » » da giornalieri. 

Per Ie clausole regolatrici dei rapporti fra imprenditol'i-capitalisti e 
singoli coloni parziari puri, vedasi al capitolo apposito. 

4. - Tipi economlci di impresa terriera. 

Le notizie che precedono ci autorizzano a fissare i ,seguenti tipi econo
mici di imprese terriere: 

a) piccol6 impres6 la'voratrici integrali, individuali, stabili, su terra 
propria (proprietari coltivatori) 0 su terra propria e altrui (proprietari-

(1) SI tengano presenti Ie comblnazlonl ell figure economlche sopracitate . 

• 
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allittuari-colth·atori) 0 su terra altrui (affittuari-coItivatori); distinguonsi 
in autonome, che si svolgono sopra. circa il 20 % della S. L. e hanno un'am
piezza aziendale che oscilla fra 2 e 5 ettari, -e non auto-nome, di gran lunga. 
premlenti, che IIi svolgono suI rimanente 70 % della S. L. e su ampiezze 
aziendali inferiori ai 2 ettari. PoicM Ie imprese lavoratrici Sll terra aItrui 
lIono non autonome, Ie percentuali auindicate ci attestano quale sia l'in
tluenza ellercitata dagli affitti perticellari, cui ricorrono i piccoli proprietari 
('oltivatori, sull'autonomia delle loro imprese. 

Alia citata. superficie lavorabile di ciascuna impresa, si congiungono 
di regola terreni pascolivi 0 boschivi individualmente (beni privati) 0 col
lettivamellte (beni comunali soggetti ad usi civici) goduti; talche Ie im
prelle in discorso hanno normalmente carattere misto: agrario-pastorale
forestale; 

b) piccole imprese lat'oratrici parziarie, individuali, stabili: alcune 
di veri coloni autonomi, altre di coloni (partitanti)-proprietari e aItre an
cora di coloni (partitanti)-affittuari; dimodoche questi due ultimi tipi, pill 
che imprese lavoratrici parziarie a se, sono da considerarsi come appendici 
delle imprese lavoratrici integrali. Comunque la superficie lavorabile su cui 
si svolgono equivale al 10 % di quella totale della circoscrizione. L'ampiezza 
aziendale di ciascuna varia da casu a caso: e essa maggiore (intorno ai 5 
ettari) per quelle di coloni autonomi, e assai minore (intorno a 1/2 ettaro) 
per quelle di coloni-proprietari 0 di coloni-affittuari. 

AUa superficie lavorabile delle imprese lavoratrici parziarie su unita. 
poderali (queUe dei coloni autonomi), si aggiunge di regola pascolo e bosco, 
sic:ehe hanno anch'esse carattere misto: agrario-pastorale-forestale; 

c) grandi imprese lavoratrici collettive (di gruppi di contadilli): sono 
integrali su terra altrui (usi civici), si svolgono su circa il 10 % della su
perficie produttiva della circoscrizione, hanno carattere armentizio e fore
stale e eostituiscono un necessario complemento delle imprese lavoratrici 
illdh-iduali aIle quali restano quindi strettamente coordinate; 

d) piccole innprese capitalistico-lavoratrici integrali (di contadini che 
iii servono saltuariamente di altri lavoratori salariati): sono individuali 
stabili su terra propria, con ampiezza aziendale lavorabile che oscilla da 
1/2 Ha. a 3 Ha_ ; non arrivano ad interessare 1'1 % della S. L.; alcune sono 
autonome e altre saltuariamente non autonome, dimodoche l'imprenditore 
riveste a. volte 180 figura economica di datore di lavoro e a. voUe quella di pre
statore d'opera. Hanno anch'esse normalmente carattere misto: agrario 
pastorale forestale. . 

e) picco Ie e grandi imprese capitalistiche (di commercianti e profes
sionisti): sono individuali parziarie in terra propria. (piceolo proprietario 
capitalista) ed investono circa il 10 % della. S. L.; la superficie aziendale 
di ciascuna non supera mai i 15 ettari lavorabili ai quali si aggiungono 
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terreni pascolivi e boschivi; dimodoche pur verificandosi il fatto che i lavo
ratori !llanuali di alcune appartengono a piu famiglie, aventi ciascuna. una 
unita.poderale, siamo per ritenerle tutte piuttosto piccole anziche grandi. 

Le imprese come in a) e in d) sono generalmente tutte provviste di pro
pl'i attrezzi e di proprio bestiame in gran parte tutto da reddito e solo in 
minima parte da reddito e da lavoro; queUe che non posseggono bestiame 
e attrezzi vi provvedono prendendo a prestito verso cambio di mana d'opera 
o pagando in denaro. Nessuna deUe imprese lavoratrici, integrali 0 par
ziarie, fornisce abitazione suI fondo lavorabile; per cui Ie famiglie lavora
trici abitano in case proprie, ma accentrate in paesi 0 borgate. 

La imprese capiJtal'istiche parziarie, hanno in genere bestiame in comune 
con i coloni, mentre gli attrezzi di cui possono essere fornite sono quasi 
l\lempre proprieta. del colono. 

5. - Irnprese staccate dal suolo, rna streHarnente connesse con I'agricoltura. 

A menD che non vogliansi considerare come tali queUe di aUevamento 
delle api, non ne esistono nella circoscrizione, che ebbe un tempo alquanto 
fiorente l'industria della distillazione, strettamente connessa con l'agri
coltura. 

6. - Classificazione dei rurali. 

Correlativamente a quanta fin qui e stato esposto, possiamo indicare 
Ie seguenti categorie professionali agricole: 

I. - Imprenditori contadini: 

a) proprietari del fondo con impresa individuale su terra lavol'abile 
e non lavorabile: pochissimi di essi sono autonomi; 

b) proprietari-afftttuari del fondo con impresa integra Ie, stabile indi
\'iduale su terra lavorabile e non lavorabile; 

c) proprietari-mezzadri (0 proprietari-partitanti) con impl'esa inte
grate (su fondo proprio) e parziaria (su fondo altrui), stabil~ individuale; 

d) non proprietari del fondo: 

1) con impresa integrale stabile individuale BU terril lavorabile e 
non lavol'abile (affiUuari-coltivatori); 

2) con impresa integrale (su fondo affittato) e parziaria (su fondo 
a mezzadria 0 a partitanza), stabile individualE' (affittuari-mezzadri); 

3) con impresa integrale stabile collettiva su terra non lavorabile 
(beni cOIDunali, vicinali e frazionali): si fondono con quelli delle prece
denti categorie;. 

4) con impresa parzial'ia famigliare stabile su terra lavorabile (co
loni parziari puri). 



- 213-

11. - Imprenditori capitalisti. cOtltadini: 

sono in numero limitatissiJmo, e la 10ro figura economica di capitalisti 
~ solo temporanea. 

Ill. - lmprenditori capitalisti: 

proprietari del fonda con impresa individuale parzial'ia: sono tutti 
non autonomi. 

n'. - Contadini non i7nprenditori: 

trattasi di salariati avventizi puri con salario in moneta. e in numero 
trascurabile. 

La classificazione fatta non ~ certo perfetta, in quanto Ie fonti di red
dito e di lavoro per gli imprenditori-contadini e pel' gli imprenditol'i-capi
talisti sono speSSO varie e complesse: talch~ riesce impossibile scandagliare 
fra Ie multiformi attivita da essi svolte, queUe economicamente pin im
portanti. 
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XIV. - CIRCOSCRIZIONE DEL SESANESE 

COMUNI: Gorgnale, Divaccia S. Ganziano, Duino Aurisina, Duttogliano, 
Rupin Grande, S. Giacomo in Golle, Sesana, Sgonico, Tomadio. 

CAPITOLO I. 

GENERALITA. 
1. Caratteri fisici. 

Corrisponde alIa zona agraria omonima e misura una superficie di et
tad 32.689 (ossia 1/4 delI'intera provincia) dei quali Ha. 31.715 sono 
a S. A. F. 

E' collinare·montuosa, carsica e cretacea. Dal punto di vista della 
feracita. dei terreni, pUG essere ripartita in due sottozone ben distinte. Una 
si estende ad oriente del M. Lanaro (m. 546) ed e limitata ad est dalla 
stradu Sesana-Storie e a nord dal. confine della provincia con la vallata del 
Vipacco; comprende i comuni di Tomadio, Duttogliano, S. Giacomo in 
Colle: ha terreni di notevole potenza e di costituzione argillo-silicea, rossi 
e riparati dalla bora; per cui - nonostante· vadano soggetti alle forti e 
prolungate aridita· estive - ben si .prestano alIa coltivazione degli alberi 
fruttiferi e delle piante erbacee. 

L'altra sottozona, notevolmente pill estesa e tipicamente carsica, si 
offre estremamente povera: e la vera steppa desolante e agrariamente preR
soche insfruttabile, ad eccezione delle ristrette doline e dei minuscoli lembi 
ill terreno creati dalI'uomo in prossimita dei villaggi. 

In tutta la circoscrizione non si hanno corsi d'acqua 8uperficiali; l'in
lerno vi e rigido e lungo e l'estate aridissima e caldissima. 

~. - Dati demografici e notizie etnografiche. 

Dai censimenti ~921 e 1931 rileviamo densita demografiche come Ie se
guenti: 

Censlm!llllo 1921 Censlmenlo 1931 

POPOU.ZIONE Numerl 

I 
Per K.mq. Numerl 

I 
Per Kmq. 

assoluU 

I 
assolutl 

I e Dumed di S. T. di S. P. e Dumed di S. T. di S. P. 
indici indicl 

Popol •• iono prosenle (di r.lto) • 18.66' 57 59 18.635 51 59 
(100) (99,8) -

PopolBllone resldeole (legale) 19.566 59 61 19.170 58 60 
(100) (98,0) 
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(;he ci denotano l'accentua:tissimo spopolamento della zona. Ciononostante, 
Ie limitatissime possibilita. di assorbimento di mana d'opel'a. offerte dalla. 
circoscrizione, spingono alcuni elementi della massa agricola, che prevale 
di gran lunga su tutte Ie aItre, a disertare la campagna per trasformarsi 
in muratori, scalpellini, ecc., onde procurarsi, in centri maggiori, lavoro e 
prol"enti che la terra non puc) iornire. 

11 mOl"imento emigratorio verso l'estero, alimentato -particolarmente 
dai eeti l'urali, e tuttavia meno ilntenso di quello diretto a9 aJtri 'comuni del 
Regno. Nel 1928 e '29 emigrarono rispettivamente 234 e 99 indiYidui. 

I decrementi, sia pure lievi, constatati ira il 1921 e 1931 e determinati 
tanto dal movimento sociale come da quello naturale, sono diretta conse
guenza delle scarse risorse che l'ambiente puc} -offrire. 

La popolazione presente al 1921 risulto ripartita come appresso fra 
centri e case sparse: 

Popolazione preaenM Del aingoli eentrl • 

" "in case aparse • 

Totale • 

l'Iumeri assolull % 

17.403 
1.261 

18.664, 

93,24, 
6,76 

100,00 

Tutti i comuni della circoscrizione hanno per caratteristica l'accentua
tissimo agglomeramento degli abitanti in piccoli centri, talche Ie percen
tnali indicate rispecchiano effettivamente la vera situazione della distribu
zione degIi abitanti su tutto il territorio. 

In rapporto ai caratteri etnografici, la popolazione e ripartita fra Ie 
due razze: italiana e slava. Sono perc} gli sloveni che dominano il territorio 
mentre si riscontra un esiguo numero di ladini nel comune di Duino Au
risina. Dal censimento 1921 risultarono 122 stranieri e 18.M2 cittadini 
itaIiani. 

3. - CaraHere economico del territorio • 

. Un'economia a carattere prevalentemente terriero, ma estremamente 
povers e con indil'izzo spiccato pastorale-forestale nella sottozona piu tipi
camente carsica, da al territorio un'impronta caratteristica. 11 se'guente 
prospetto con i dati del catasto agrario, ci mostra quali siano Ie risorse.eco
nomiche di maggiore portata. 

Non son cioe Ie coltivazioni arboree specializzate a dare aIla ristretta 
superficie lavorabile una particolare fisionomia, bensi i seminativi -semplici 
e arborati e i prati permanenti magri quanto mai e capaci di un sol taglio. 
Fra i seminativi, quelli semplici investono 1569 Ea., quelli arborati ettari 
1071, ma sono irregolarissimamente distribuiti nei diversi comuni della cir
coscrizione; vi prevalgono di gran lunga Ie culture dei cereali (frumento, 
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orzo, segala, avena, mais e grana saraceno) con Ha. 1397 (52,9 %) del semi
nativo lordo da tare e 35,7 % della S. L., seguono ad. esse Ie culture varie 
a carattere ortivo (patate, cavoli cappucci, rape, pomidoro, fagiuoli, pi
selli) che vi occupano Ha. 708 (26,8 % della superficie lorda dei seminativi 
e 18,1 % della S. L.) e quindi Ie .colture da foraggio (medicae varie) con 
248 Ha. (9,3 % della superficie lorda dei seminativi e 6,4 % della S. L.). 

.... " 

% 
QU A.LIT A. DI COLTU RA. E DI I NCOLTU RA SuperBcie 

della S. T. I della S. P. I della S. L. 
Ha . . 

Seminativi semplici e arborati 2.640 8,07 8,32 67.55 

Prall permanentl . 892 2,73 2,81 22,83 

Collure 8peclali~zate di piante I.gnose 376 1,15 1,19 9,62 

SuperBci. lavorabile 3.908 11,95 12,32 100 -

Pratl-pascali permanenti. 8.009 ~,~O 25,25 -
Pascali perman~nti 3.1~ 9,77 10,07 -
Bosch I (compr .. 1 I eastagneti) . 7.552 23,10 23,81 -
Incolto produtlJvo 9.052 27,69 28,55 -

SuperBcle agrarla torestale 3t. 715 97,01 100 - -
Super6cle Improdutlln .' 97' 21 99 - -

SuperOcie territoriale 32.689 100 - - -

La distribuzione delle culture cerealicole fra i singoli comuni e molto 
irregolare per superfici assolute, mentre offre una certa uniformita se con
siderata in rapporto alIa superficie dei seminativi nei comuni medesimi. 
Lo stesso dicasi per la distribuzione delle culture ortive. 

La'ripartizione delle piante da foraggio ci consente invece il rilievo 
opposto: ossia, mentre sono molto vicine fra lora Ie superfici assolute da esse 
occupate nei singoli comuni (fatta eccezione per quelle site nei comuni di 
Uupingrande, S. Giacomo in Colle e Sesana), si distaccano molto da comune 
a comune Ie percentuali del seminativo corrispondenti. 

La rotazione piu largamente seguita e la biennal~, cia che spiega la 
scarsissima diffusione della medica e in genere del prato poliennale; co
mincia tuttuvia a diffondersi il medicaio nelle plaghe con terreni pin pro
fundi, meno aridi e menoesposti ai danni della bora, con conseguente ira
a.;formazione della rotazione da biennale in quinquennale. 

Diffuse in tutti i Comuni sono Ie culture intercalari e di successivo rac
colto. praticate su oltre il 47 % della superficie lorda dei seminntivi. . 

Non si hanno coltivazioni di piante i!ldustrlali, ne riposi cou, 0 senza 
pascolo. 
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Per effetto delle s!avorevoli condizioni ambientali, Ie l'roduzioni medie 
unitarie dei cereali e quelle delle altre culture avvicendate sono piuttosto 
basse e spesso fortemente falcidiate dall'avversa stagione. Servano di rife· 
rimento Ie cifre seguenti riferite a11'ettaro: 

Frumento Q.ll 10,5 Mais maggengo • Q.II 15 
AvenA .. 10,0 Pomodoro .. '10 
P6tate .. 100,0 8egale .. 11 
Prato da vicenda. . .. 60,0 Grano saraceno. .. 6 
Orso .. 8,0 Faginoli • 13 

Dati medi sono quelli indicati e soggetti a variare fortemente da luogo 
a luogo e da tempo a tempo. 

L'intensificazione accorta de11'impiego dei concimi chimici - oggi al· 
quanto ridotta -, l'adozione di buone sementi di varieta resistenti a11'al'i· 
ditA e al freddo (per il frumento) e la diffusione della rotazione quinquen. 
nale con introduzione di leguminose poliennali dove l'ambiente 10 consenta, 
nonche di tutte Ie altre buone pratiche culturali, lasciano sperare in un 
soddisfacente costante incremento delle produzioni cerealicole e delle aItre 
in genere. 

Dai prati permanenti che investono quasi 1/4 della S. L. si ottengono 
in media appena 10 Q.li di prodotto pel' 'ettaro: e cio conseguenza, oltre 
che delle mancanti concimazioni chimiche e delle trascurate operazioni cuI· 
turali, delle avverse condizioni ambientali (aridita eccessiva, terreni po· 
eliissimo profondi, ecc.) che decimano in alcune annate l'intero prodotto. 

Insomma in riguardo ai prati permanenti, se llossibile e qualche mi· 
glioramento, non sono da attendersi ne grandi produzioni ne produzioni 
custanti. -

In rapporto alIa viticultura specializzata, centro importante e il co· 
mune di Tomadio con i suoi 117 Ha. di vigneti (26,3 % della S. L.): seguono 
11 notevole distanza i comuni di S. Giacomo in Colle (64 Ha .. 31,3 % della 
S. L.), Sesana (60 Ha .. 4,8 % della S. L.), Duttogliano (51 Ha .. 12,7 % 
della S. L.) e Duino Aurisina (43 Ha .. 10,3 % della S. L.); prodotto tipico 
di tale cultura e il famoso Terrano del Carso che, nonostante la crisi vini· 
cola, puo ancora trovare facile smercio spuntando pl'ezzi relativamente ele· 
,'ati. Ridotto ai minimi termini e il sistema di coltivazione della vite mario 
tata all'albero, mentre una certa importanza riveste la frutticultura con· 
sociata aIle piante erbacee nei seminativi e nei prati permanenti. Vi" riesce 
bene il pero, il ciliegio e il noce, mentre pill. contrastato dalla 'siccita vi e 
10 sviluppo del melo. 

Da quanta e esposto in precedenza in rapporto aIle culture della S.L., 
e facile rilevare come il grado medio di attivita culturale sia in questa cir· 
coscrizione notevolmente pin basso rispetto a quello proprio della prece· 
dente. 
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Ma Ie culture estensive (prati-pascoli, pascoli permanenti e boschi) che 
inve.stono oItre il 59 % della S. A. F. e l'incoIto produttivo che occupa poco 
manu di 1/3 della medesima, impartiscono ad una buona parte def terri
torio una tisionomia pastorale-forestale prevalente. 

Trattasi di estesi pascoli pietrosi, cespugliati e magri, ma ricchi di 
erbe arOIpatiche, talche latte, 'carni e miele riescono fragranti e sapol'osi. 
E' opini9ne comune che siano suscettibili di miglioramento attraverso 10 

spietramento e il dicespugliamento. 
Difatti i villici locali, spinti dal bisogno del foraggio e incoraggiati da 

discreti premi, svellono sterpi, l'accolgono sassi, spaccano con Ie mine la 
roccia e depositano nei dislivelli e nelle conche il materiale detritico risul
tante, previa asportazione della terra - quando ve ne sia -, quindi amman
tano con questa, mischiata con aItra qua e la faticosamente raccoIta, i sassi 
stessi e creano cosl la cotica erbosa seminando miscugli di foraggere. 

Ci sembrano, questi esempi, piu che sufficienti a dimostl'are la possibi
lita di quel miglioramento: ma sono esempi di eroismo rurale. 

La produzione media ad ettaro di tali pascoli si fa ascendere a 3 Q.li. 
Pino e quercia costituiscono i boschi della zona e attestano che anche 

sulla estesa e grigia landa petrigna pUG riuscire il rimboschimento. 
In rapporto alIa bassissima produzion~ foraggera sta l'industria zoo

tecnica che si svolge attorno ad un patrimonio bestiame notevolmente dimi
nuito negli uItimi anni trascorsi. 

Secondo i rilevamenti compiuti nel 1930, risuIterebbero i seguenti capi 
liestiame: 

Bovinl. 

Cavalli. 

Asinl 

Mull . 

Suinl • 

,,"core. 

Capre . 

SPECIE 
Clfre a.solu!e 

(capO 

5.892 

242 

18 

" 2.292 

1.113 

334 

% 
abitanti 
resident! 

28,43 

1,16 

0.08 

11,06 

5,37 

1.61 

Per Ha. di 
----- -------

S. P. di S. r .. 

0,19 

0,07 

0,03 

1.51 

0,06 

0,58 

0,28 

0,08 

Son dunque i bovini, dh;tribuiti con una cel'ta uniform ita in rapporto 
alIa superficie produttiva, nei ~ingoli Comuni, die costituiscono l'entita 
maggiore del patrimonio zootecnico; ed in verita e proprio nel 101'0 alleva
mento che gli agricoItori delle due sottozone possono trovare il miglior 
mezzo onde sfruttare agrariamente· il t!,!rritorio. Va diffondendosi ovunque 
la razz3. hruna e ovunque si rende manifesto un certo miglioramento. 8i 

\ 
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prodncono nella zona torelli perfetti che vanno anche a popolare Ie stalle 
delle provincie finitime. 

II gregge ovino ~ pressoche tutto accentrato nei comuni di Divaccia, 
Duino Aurisina e Sesana; 10 compongono l'Ioggetti di razza istriana pin II 

meno ambientati e degenerati, produttori di poca e scadente lana (1,5-2 Kg. 
all'anno con due tosature) e di poco latte (75-90 litri all'anno in 158-180 
giorni); gli agnelli forniscono una carne saporitissima, ed il latte e tutto 
trasformato in formaggio grasso di pronto consumo. 

Minima importanza vi rivestono Ie capre allevate per norma dalle fami
glie degli operai 0 degli stessi agricoltori per ottenere latte sufficiente al 
consumo domestico. 

Dilfusi ovunque sono i' suini che forniscono carne buona e prosciutti 
magri, ma non costituiscono una grande risorsa economica per gli agri
coltOl"i. 

Limitato ~ l'allevamento degli animaIi di bassa corte che ha, anche in 
questa parte della provincia, carattere del tutto domestico. 

Nonostante l'estrema aridita del territorio che obbliga talvolta Ie api 
ad intaccare i propri depositi anzich~ a produrre miele, l'apicoltnl'a vi ~ 
notevoimente sviluppata. Un censimento del 1930 rilevo 405 arnie fra razio
nali e villiche. 

L'allevamento del baco da seta e l'idotto alle minime Pl'opol'zioni e 
come nella precedente zona, la tecnologia agl'al'ia non e alfatto sviluppata. 

II latte bovino prodotto e pressoche tutto assol'bito dalla piazza di 
Trieste e dintorni. 

Anche l'industl'ia della distillel'ia, un tempo alquanto in voga, ~ oggi 
inattivR, e quella enologica ha carattere del tutto individuale. 

*** 

11 grado di attivita cultul'ale ~ elevatissimo nei seminativi i quali, se 
pur denotano in certe plaghe sistemi di coltivazione piuttosto primitivi in 
particolar modo .nella seconda delle due sottozone considerate, vanno anche 
soggetti aIle cure frequenti e faticose prodigate dagli agricoltori. 

Le scarse disponibilita fiwlnziarie degli agricoltori, la mancanza di 
ogni forma di cooperazione e la limitata superficie dei singoli appezzamenti, 
non consentono in genere una grande attrezzatura aziendale in rapporto al 
capitale mac chine e attrezzi. Nella sottozona che olfre ter'reni menu ingrati 
dal punto di .vista agrario e appezzamenti menu ristretti, aratro ed erpice 
possono agevolmente impiegarsi con conseguente diminuzione del grado di 
attivita culturale, talche puo parlursi di un cel'to grado di intensita di eser
cizio. 

Nell'altl:a sottozona, soltanto la lunga zappa a lama l'ettangolare puo 
smuovere e rimescolare la terra nelle doline 0 nelle altre minuscole parti-
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celle cintate da muri a secco; sicche all'elevatissimo grado di attivita si 
contrappone un pressocM trascurabile grado di intensita di esercizio. 

Della scarsa produttivita del territorio ne danno dimostrazione gli 
imponibili catastali che qui sotto riproduciamo (1). 

ANNO Dl RIFERIMENTO 

1925 

1930 , 

*** 

Impooibile cala.lale 

complessivo 

Lire 

579.577 

578.120 

per Ha. 
Lire 

22 

22 

In rapporto ai quali possiamo anche rilevare che, malgrado Ie diminu· 
zioni dei redditi terrieri avveratesi fra il 1925 e il 1930, Ia base dell'imposta 
e sovrimposta terreni e rimasta pressoche inalterata con Ie consegllenze che 
e facile immaginare. 

L'attivita industriale e commerciale della circoscrizione, contraria· 
mente a quella propriamente agraria, non interessa gran numero di esercizi 
ne assol'be gran numero di addetti, come mostrano Ie cifre del prospetto ('be 
segue: 

(CENSIMENTO 15 OTTOBRE 1927) 

Industria Commercia 

Esercizi AddeUi Esercizi Addelti 
COMUNI 

NUlDeri I Numerl! ! Per Numeri ! ! 0' .. I Per Numeri! I ', .. % Kmq. % abitanli % Kmq. % abitaoti 
assoluti diS.T. a~801uti preseDti a .. oluti I diS.T. as .. oluti presenti 

Corgoale 27 10,8 1.46 58 3,8 52,0 32 6,7 1,7' 53 6,7 '7,5 

Divacria S. Canziano. ~ 18,1 0,66 117 ';,6 38,8 83 17.3 1.21 98 12,4. 32,S 

DuiDO Aurlsina 74. 29,7 1,403 968 63,8 190,1 1~0 25,0 2,31 177 22,' 340,7 

DuttogllaDo 26 10,4 1,01 85 5,6 39,' 69 14,1 2,70 94 12,3 403,6 

Ruplograode • 18 7,2 1,13 133 8,7 116,' 17 3,5 1,06 41 5,2 35,9 

S. Giacomo 10 Colle. 5 2,0 0,340 5 0,3 5,5 7 1,5 0,17 8 1,0 8,9 

Besana . 20 8,1 0,29 91 5.9 24,8 99 20,6 1,~ 240 30,3 65,4. 

Sgonico 7 2.8 0,22 12 0,8 7,40 11 2,3 0,35 11 1,3 6,8 

Tomadio 27 10,9 0.85 50 3,5 240,8 42 8,7 1.32 69 8,' 340,3 

-- ------ ----------------
Clrcoscrlzione • 249 100,0 0,76 1,519 100,0 73,3 4W 100,0 1,47 . 791 100,0 38,1 

Primo rilievo da farsi e che l'attivita commerciale per qnanto il1teressi 
Ull numero pressocM doppio di esercizi rispetto a quella industl'iale, stn 

(1) Non vi i! compreso quello del comune di Duino-Aurisina. 
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molto al disotto di questa per numero di addetti. Fra Ie industrie, merita 
particolare menzione quelia delle cave che e notevolmente sviluppata nei 
comuni di Duino-Aurisina (16 esercizi con 268 addetti) e Rupigrande. (9 eser
cizi con 99 addetti) mentre nel resto della circoscrizione non interessa che 3 
esercizi con 14 addetti. Ad eccezione di pochi casi, l'industria in parola e 
esercitata a cielo aperto, e fornisce in prevalenza una pietra di color grigio 
chiaro ricca di ippuriti (Aurisina macchiata) 0 completamente priva di 
fossili (Aurisina granitello) e resistentissima, oltre che agli agenti atmo
sferici, alia rottura per compressione. Nella gestione 1929 Ie cave di Auri
sina impiegarono in media 915 operai al giorno e dettero una produzione 
complessiva di circa 600 mc. di pietra, dei quali circa 400 (6,7 %) furono 
esport.ati. 

Ad eccezione di tale industria, tutte Ie altre, comprese quelle connesse 
con l'agricoltura, non rappresentano che delle piccole appendici del debole 
organismo economico della circoscl'izione; e piccole appendici dello stesso 
ol'ganismo ci rappresentano Ie varie forme di attivita. commerciale. 

CAPITOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA, IMPRESA E MANO O'OPERA. 

1. - Divisione del territorio agli eHeHi della proprieta e del frazionamento. 

La superficie produttiva della circoscrizione risulterebbe ripartita come 
III prossimo quadro fra Ie singole categorie di proprietari: 

Supert ic ie produttlv. 

CATEGORIE DI PROTRIETARI totale 

I 
lavorabile 

I 
pascoliva 

I 
bose.ta 

Ha. I % Ha. I % Ha. I 0' Ha. I % 10 

Comunl 3.659 l1,M 13 0,33 1.821 8,99 1.825 24,15 

Altrl anti eMil • 596 1,88 6 0.15 501 4,47 89 1,18 

EDtl eccl .. lasllcl 161 0.50 111 2,84 22 0,11 28 0.37 

Persone Oaltbe prl •• '" . 27.299 86. OS 3.778 96,68 17.911 86,~ 5.610 74.30 

--------------------
Tolall 31.715 100 - 3.908 100 - 20.255 100 - 7.552 100,0 

Comuni censuari e privati posseggono cioe quasi tutta la superficie 
produtti\"a. 

Ad eccezione dei comuni amministrativi di Corgnale e Rupingrande, 
negli altri si hanno comuni censuari proprietari di beni fondiari. Va pera 
notato che il grosso della proprieta .fondiaria comunale e ripartito fra i 
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comuni censuari appartenenti a quelli amministrativi di Sesana (Ba. 1035). 
Duino Aurisina (Ha.910), Divaccia S. Canziano (Ha. 865), Duttoglian() 
lHa. 406) e Tomadio (Ha. 326). Boschi e pascoli costituiscono oggetto di 
proprieta comunale; sono situati ad altitudini comprese fra 250 e 600 metri. 
A far parte dei priini concorrono: cedui semplici di quercia, frassino, car
pino e castagno (Ha. 800), c~dui composti di rovere (Ha. 52) e alti fusti di 
pini (Ha. 973). I tagli nei cedui sono regolari e il prodotto (in piedi) e mess() 
aU'asta in lotti. 

Ad eccezione di una ristretta superficie pascolativa nel comune di 
Duin<l Aurisina, tutti i pascoli - mezzomontani e collinari - e gran parte 
dei lJbschi comunali, sembrano soggetti ad usi civici (propri 0 impropri?) 
da parte delle cos1 dette oOlnunelle (riunioni di famiglie della localit.\) (1). 

La proprieta fondiaria degli altri Enti civili e accentl'ata sopratutto nei 
comuni amministrativi di Divaccia (Ha. 370) e Rupingrande (Ha. 212) (2); 
quella degli Enti ecclesiastici, ridotta aIle minori proporzioni, e diffusa un 
po' ovunque, ma maggiormente Dei comuni di Duino-Aul'isina (lla. 45), 
S. Giacomo (Ha. 38, Sesana (Ha. 35) e TomadiQ -(Ha. 19). 

Alla proprieta fondiaria privata, rimangono oltre i 6/7 della totale 
superficie pl'oduttiva e cio che pil) -importa, la' quasi totalita della super
ficie lavorabile: dimodoche i fenomeni che andtemo piii avanti esponendo, 
riferendosi a quest'ultima, acquistano un piii preciso significato. 

(1) Al momento in cui si rivedono Ie ultime bozze, il dott. Francesco Platzer ci ('0-
munica Ie seguenti notizie delucidative. 

«Le leggi austriache che regolavano la materia fino al 1924 ammettevano, proba
bilmente per ragioni politiche, l'uso dei beni fondiari di cui al testo secondo la cosi detta 
«('onsuetudine inveterata» 0 «non contestata». Per consuetudine avevano i1 diritto 
d'uso (volgarmente detto, anche presso Ie popolazioni slave, «ius») solo Ie famiglie 
originarie 0 «risiedent! ab antiquo» nel comune catastale (frazione) (Ie famiglie che 
formavano i «mas!» dell'epoca feudale); restavano invece escluse dall'uso in parola 
Ie famigUe immigrate successivamente. Le famiglle originarie per tutelare i propri in-

• tel'essi si riunirono in una specie di consorzio con propri statuti (volgarmente detti «Za
druge» dalle popolazioni slave, «vicinie» 0 «comunelle» dalle popolazioni italiane del
l'Istria). Nelle quotizzazioni, possibili fino al 1924, solo Ie famiglie originarie ricevevano 
Ie quote. Le stesse famiglie tendevano anche, in buona 0 in mala fede, a diventar pro
prietarie delle terre in parol a trasformando la proprieta da pubblica in privata, da 
comunale a proprietll collettiva di ent! civili. Seguono poi Ie leggi patrie del 1924 e 1927, 
che regolano la materia con un criterio piil. sociale, ammettendo tutti gli abitanti all'uso 
dei beni in discorso. In seguito a queste, venne istituito 11 Commissariato per la liqui
dazione degll usi civici e il Commissario nelle varie contestazioni sorte fra utenU e 
Comune per la proprieta di queste terre, giudica quest'ultime «demani comunali sog
gett! ad uso civico» e gIl utenti attuall come usurpatori di esse a danno di una part~ 
degli abitanti del Comune». 

(2) «GIl utenti (famiglie originarie) di Rupingrande fecero una lite contro il Co
mune per contestazione di proprietll. La lite duro a lungo e la sentenza definitiva venne 
emessa dal Commissario per la Ilquidazione degli usi civici, che decise trattarsi di «de
manl comunaIl soggett! ad uso civico». La superficle indicata nel testo andrebbe quindi 
messa nella categoria: «proprieta di Comuni». Probabilmente 10 stesso sara accaduto 
,Per Divaccia». Nel catasto fondiario Ie sup. indicate sono pero intestate come al testo. 
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In base aile tabelle delle variazioni catastali, abbiamo compilato il 
quadro che segue, che vuol metterci in evidenza 130 ripartizione della super
ticie tel'ritoriale per Ditte e particelle: 

DATA DEI RlLEVAMENTI 

30 giugno 1925. 

o glugno 19!¥'. 

DUte 

Numerl I ... oluti 
e Dumerl 

lodici 

6.752 
(100) 

8.875 
(102) 

SupsrDcle 
media 

dl ogui Ditta 
Ha. 

6.0000 

Numeri 
assolutl 
e DUDleri 

indici 

90.591 
(100) 

92.272 
(102) 

Pa rt icelle 

IIlPdia particelle 

I 
SuperDcie I Numero 

di ogn' particella possedute 
Ha. da ognl Ditta 

0,3036 13,5 

0,2980 13,5 

Malgrado non vi siano comprese nelle cifre segnate Ie Ditte e Ie parti
celIe del comune di Duino Aurisina, pure dobbiamo concludel'e che hi pro
prieta fondiari3o in tale zona ~ ben meno frazionata rispetto a quella della 
precedente. E' cio conseguell.za dei sistemi piu estensivi di cultura, 

Anche qui Ie. ampie superfici produttive dei beni fondiari comunali alte
ranG ed in modo notevole Ie medie superfici per Ditta Ie quali si riducono 
" circa 3 Ha. quando siano determinate in base alIa superficie produttiva 
netta da' quella comunale; riduzioni ancor piu forti subiscono (fino a 1/2 
ettaro circa) quando siano riferite alIa sola superficie lavorabile, data la 
prevalente estensione dei pascoli e dei boschi (1). 

Insomma neanche questa circoscrizione va esente d30 un avanzato fra
zionamento fondiario, al Quale si congiunge una marcata dispersione parti
cellare della S. L.: frazionamento e dispersione in gran parte dipendenti 
dai modi attraverso i quali avvenne la graduale trasformazione del terreno; 
il Quale venne originariamente messo a cultura nei tratti piu fertili e piu 
facili IL dissodarsi, successivamente in quelli dotati di minol'e fertilita. na
turale e meno soggetti al dissodamento. Si venne cosl senz'ordine alcuno 
ad interrompere Ie petrigne lande carsicheo Ie stel'paglie eoceniche con piu 
o meno minuscoli appezzamenti i quali, mallITado che da secoli si pratichi 
il maggiorascato, andarono incontro ad ulteriori frazionamenti e di~perdi
menti per effetto di alienazioni e divisioni ereditarie. 

11 tipo di maggiorascato applicato nella circoscrizione ~ quello stesso 
dell'Istria montana: 301 primogenito spetta cio~ la meta della sostanza, l'al-

(1) Dal sommario censimento del 1902 risulterebbe un'ampiezza media aziendale, in 
S. L. dl Ba. 4 circa. 
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tl'lt meta agli aItl'i figli i quali, devono essel'e possibiJlmente liquidati in de
naro senza procedere a spartizioni fondial'ie (15. 

Le cifre dell'uItimo prospetto ci denotano anche una tendenza ad ul
teriori frammentazioni per Ditte e particelle: tendenza che si e pure mani
festata fra il 1929 e il 1930, nel Quale periodo si ebbero anche 3968 volture 
catastali, ossia un grado di mobilita della proprieta fondiaria pari al 58 % 
delle Ditte esistenti nel 1929: 

Pel' ragioni ormai note, il numero delle Ditte non corrisponde al DU
mero dei proprietari terrieri: cio e come dire che quello non ci dice Quale sia 
l'efl'ettiva l'ipartizione della proprieta fondial'ia fra grandi, medi e piccoli 
pl'op:t:ietari. Le cifre seguenti desunte, in via di larga approssimazione, in 
fleguito ad indagini direttamente condotte, sono riferite aUa sola S., L. e 
possono darci un'idea della l'ipartizione di quest'ultima fra Ie classi di pro
prieta: 

Proprie~ minor! di Ha. 2 • 
.. da Ha. 2 a 10 (2) 

Totale 

Clfre a.solute 
in Ha. 

1.954 
1.954 

3.908 

% 
della S.L. 

50 
50 

100 

Pel' quanto ci manchino tutti i dati per des urn ere la misum del reddito 
fondiario, intesa quale indice menu incel'to per distinguere Ie piccole dalle 
medie e dalle gl'andi proprieta, pure Ie percentuali segnate ci fanno conclu
dere che Ie piccole e piccolissime proprieta dominano anche qui la dish'ibu
zione della S. L. 

E' anche da presumere che, malgrado la piu elevata percentuale con cui 
figurano Ie pl'opl'ieta minori di 2 Ha. nella precedente circoscl'izione, si ab
bia in questa un maggiol' numero di piccolissime proprieta in conseguenza 
del pill basso grado di pl'oduttivita del suolo. 

Insomma, la superficie lavorabile di un gran numel'O di proprieta e 
tl'OppO l'idotta pel' essere capace di fornire un l'eddito sufficente e di assorbire. 
tutto il lavol'o di una famiglia lavoratrice; dimodocbe questa ha bisogno di 
trovare aItre fonti di Iavoro e di reddito nell'agricoltura 0 piu spesso fuori 
di essa. Si hanno cosl queUe numerose e svariate combinazioni di figure eco
nomiche da cui escono fUOl'i' categorie indefinibili di lavoratol'i: fenomeno 
questo che e tipico in particolar modo in tutta Ia regione cal'sica dove gli 

(1) Risulterebbe pill. COlllune qUl"st'altro tipo di maggiorascato, secondo quanto ci co
munica II dott. Francesco Platzer: 

CI II padre cOOl" al figlio primogenito in occasione del matrimonio, ron atto di dona
zione, la sua proprieta verso l'obbJigo di pagare ai fratelli, quando quest! diventano 
maggiorenni e alle sorelle quando sl sposano, un determinato importo a titol0 di dote 
o di quota paterna leglttlmll. Di solito 11 padre cede meta della sua sostanza subito, e 
l'altra meta aHa sua morte, ma pub cedere Ilnchp. tuttll la sostanzll subito 0 tuttll in 
caso di morte. 

(2) Tutte al disotto di 10 ettar!. 
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usi ClnCI (propri 0 impropri) su beni comunali 0 Ie risorse dei pascoli e dei 
tlolichi di proprieta. privata, non sempre sono sufficenti a garantire quei sup
plementi di lavoro 'e di reddito negati dall'area lavorabile: la quale da luogo 
anche qui, col bosco e col pascolo, ad un sistema rigido da cui dipendono Ie 
('ondizioni di vita della popolazione rurale. 

2. -Rapporti Ira proprieta e impresa (in % della S. L.). 

Ad eccezione di qualche rarissimo casu di affitto particellal'e che ri
lonJul'da alcuni beni comunali ed ecclesiastici, ed al quale ricol'rono gli stessi 
piccoli proprietari coItivatori, proprieta e impresa coincidono; dimodoche 
possiamo ritenere che sui 98 % della S. L. si esplichi la propl'ieta impren
ditrice, suI rimanente 2 % la proprieta non imprenditrice (affitto). L'affit' 
tanza e sempre coltivatrice., La proprieta imprenditrice sarebbe invece pre
Bente con Ie sue tre forme: coltivatrice, capitalistica, capitalistico-lavora
trice. I.a propriettl coltivatrice di singoli contadini, che di norma epic, 
cola 0 piccolissima, investe 1'85 % della S. L., quella capitalistico-coltiva
trice, pure piccola, circa il 13 %, quella capitaliStica, t % della S. L. Vige 
anche in questa zona 10 scambio d'opera fra lavol'o umano e fra lavol'o 
umano e lavol'o animale, poiche non tutte Ie aziende sono fornite di bestiame 
motOl·e. La necessita di ricorrere allo ,scambio d'opera, oItre aile cause piii 
volte citate, e dovuta al fatto che Ie famiglie lavoratrici l'iducono in de
terminate epoche dell'anno Ia 101'0 capacita lavorativa, fornendo mana 
(I'opera contro salarioalle industrie dipendenti 0 indipendenti dall'agri
coltura; sicche quando quelle epoche coincidono con i periodi di maggiore 
atth·ita aziendale, sono costrette a sostituire Ie braccia mancanti con aItre 
di aItre famiglie che trovansi nelle stesse condizioni e quindi obbligate a 
ricorrere alIa stessa sostituzione. E' poi evidente che l'assunzione di sala
dati in tali periodi, annullerebbe i vantaggi economici derivabili dall'oc
cupllzione fuori, dell'azienda di alcuni membri della famiglia, mentre 10 
I!Icambio d'opera evita tale annullamento, per quanto faccia pensare ad 
un'eventuale riduzione della produzione lorda dei singoli fondi: riduzione 
che e tuttavia indeterminabile e comunque non certo superiore ai pronti 
incassi di natura salariale. 

E' anche da notare che all0 scambio d'opera ricorrono talvolta glistessi 
capitalisti-contadini che hanno interesse a limitare il numero dei salariati; 
si viene cosl a creare quella categoria di proprietari-coltivatori 'che sono 
01'3 datori di lavoro (capitalisti) e ora prestatori d'opera (lavoratori). 

Delle piccole e piccolissime pro prieta coltivatrici, Ie autonome abbrac
ciano circa il 41 % della S. L., Ie non autonome ilrimanente 44 %. 

Sempre non autonome sono poi Ie proprieta capitalistiche (di profes-, 
sionisti 0 commercianti). 

15 
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3. - Rapportifra impresa e mano d'opera (in % della S. L.). 

Anche in questa circoscl'izione non si ha il tipico appoderamento con 
case coloniche sui singoli fondi, rna il solito appoderamento sui generis; 
pin appezzamenti di terra arabile qua e l!\ dispersi, cui vanno unite super· 
tici pill 0 meno estese. e pure disperse di terreni pascolivi 0 boschivi, costi· 
tuiscono cioe quella che suolchiamarsi in sito un,ita poderale. Piu che di 
appoderamento si tratta quindi di un raggruppamento di particelle in unita 
economiche voluto, piu che dall'uomo, dalla natura-·'Stessa;·del territorio. 

Nei pochissimi esempi di imprese capitaiistiche e capitalistico·lavora· 
tnci i rapporti vigenti fra imprenditori e eontadini sono di puro salario 
(in 'denaro e derrate). Sono i membri di altre famiglie rurali od operai in· 
qualiticati che forniscon~ ia mana d'opera l'ichiesta dalle suddette imprese. 
Trattasi di salariati fissi e avventizi per Ie prime· e di soli avventizi per Ie 
seconde, poiche quest'ultimi .sono richiesti soltimto pel' determinate opera. 
zioni eampestri (falciature, ece.). Per cui possiamo dire che su poco piu 
del 13 % dell'area lavorabile si impiega il lavoro salariato, ma non ehe 
poco piu del 13 % della medesima e lavorata con soli salariati. 

Volendo insomma ripartire il lavoro manu ale fornito aIle impl'ese agra· 
ric fra i singoli gruppi di lavol'atori, possiamo fissare Ie segnenti percentuali 
approssimative: 

suI 98 % della S. L. 
» 2» » » 
» t » » » 

, 
da proprietari e famigliari. 
» fittavoli e famigliari 
» giornaliel'i e famigliari. 

Dimodoche anche in questa zona nou preoccupa affatto il bracciantato 
agricolo vagante, con grande vantaggio delle imprese agral'ie economica
mente gia deboli. 

4. - Tipi economici di impresa terriera. 

Non tutti i tipi di impresa della precedente circoscrizione si ritrovano 
in questa che ha eomuni con quella soltanto Ie piccole ilnprese lavoratt"ici 
integrali individuali, quelle capitalistico·lavoratnci pure integrali' e indio 
viduali e Ie grandi imprese lavoratrici collettive su terre altrui (usi civici?): 
Ie prime sono auto nome per il 42 % della S. L. e non autonome per il reo 
stante 45 % ed, hanno rispettivamente un'ampiezza lavorabile che oscilla 
fra 2 e 5 lIa. e fra 0,5 e 2 lIa.; Ie seconde, che sono soltanto temporanea· 
mente capitalistiche, si svolgono su circa il 13 % della S .. L. ed hanno una 
ampiezza(:oltivabile che oscilla fra 5 e 10 ett'ari; Ie terze si estendono suI 
7-8 % della .s. P. circoscrizionale, hanno carattere armentizio-forestale e 
sono strettamente coordinate aIle pre<;edenti che estendono pure la 101'0 

gestione su beni pascolivi e boschivi. 8i hanno inoltre: piccole irnprese ca· 
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pitalistiche (di eommercianti 0 professionisti) integrali, individuali su terra 
Ill'opl'ia (pl'opl'ietario eapitalista) Ie quali gestiscono una limitatissima su
pt'rficie lavorabile; grandi imprese capitaUstiche individuali in terra pro
pria (grandi pl'oprietari capitalisti) con carattere esclusivamente forestale~ 

Le impl'ese individuaIi lavoratrici e capitalistico-Iavoratrici sono nOf
malmente provviste di propri attrezzi e di proprio bestiame prevalentemente 
da reddito: queUe che ne sono sprovviste si provvedono tali mezzi di pro-
duzione nei modi che gia vedemmo_ . 

Tutte Ie impl'ese di piccoli proprietal'i coltivatori hanno pel' comune ca
l'attel'istica l'abitazione della famiglia fUOl'i del fonda lavorabile e accen
tl'at3 in paesi, ma sempre appartenente allo stesso imprenditore, 

5. - Imprese staccate dal suolo, ma strettamente conn esse con I'a]ricoltura. 

Ad eccezione di qualche impresa di confezionamento del legname da 
HI'del'e e da opera, la circoscrizione non offre a considerare importanti im
IJl'ese staccate dal suolo. 

6. - Classificazione dei rurali, 

Degli impremtitori conttuUni - che formano la massa prevalente della 
popolazione rurale - si hanno Ie stesse categorie presenti anche nella pre
cedente circoscrizione. Degli impremtitori capitalisti contadini - piiI dif
fusi che nella zona muggesana e triestina - se ne hanno alcuni che sono 
proprietari del fondo con impresa individuale su terra lavorabile e non lavo-, 
rabile e altri che sono proprietari-affittuari del fondo con impresa integrale, 
IStabile e individuale su terra lavorabile e non lavorabile: tanto queUi che 
qllesti sono altresi membri delle imprese .integrali stabili collettive sui beni 
di uso civico, Da aggiungere ancora Ie due categorie: quella degli impren
ditori capitalisti non autonomi proprietari del ,omto con impresa integrale, 
individuale e queUa dei contadini non imprenditori salariati fissi 0 avven
tizi, che. sono entrambe limitatissimamente rappresentate, 

Si ~ fatta la sopra esposta classificazione presumendo l'attivita. agri
colu come prevalente: non si esclude pera che in taluni casi una 0 l'altra 
delle citate categorie comprenda elementi che, pur avendo stretti legami 
con Ia terra, svolgono gran parte della 101'0 attivita fuori dell'agricoltura, 
in modo da mettere in imbarazzo chi si volesse accingere a classificarli in 
una anziche nell'altra delle grandi branche della produzione. Esempi cosi 
tipici di sovrapposizioni di figure economiche non possono non essere at
telltamente considerati anche nel campo della organizzazione sindacale. 
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xv. - CmCOSCRIZIONE DEL POSTUMIESE 

CbllfUNI: Buc'uie, Cave Auremiane, 0088ana, Crenovi.~za, Post'ulllia, S. Mi
chele di Postumia, San Pietro del Carso, Senosecchia e r~illa Slavina. 

OAPlTOLO I. 

GENERALITA. 

1. - Caratteri fisici. 

Comprende Ie due zone agrarie: quella collinare-pedemontana (Bucuie 
e Cave Auremiane) e quella del Postumiese. La superficie territoriale e di 
Ha. 52.154- dei quali Ha. 50.802 'sono di S. A. F. E' questa cioe la pii\ estesa 
circoscrizic;me della provincia, della Quale occupa poco meno della meti\' 
della. S. A. F. E' costituita in prevalenza da terreni arenaceo-marnosi, che 
si estendono lungo la valle del Timavo superiore scavata nell'al'enaria, in 
buona parte di quella del Piuca e a settentrione di Senosecchia. Ripido e 
angusto e il versante nord-est della valle del Timavo: la Quale mentre e 
ampia nella sua. parte superiore fino a Ternovo si restl'inge assai proce
dendo verso nord-ovest fino ad incontrare il gruppo arenaceo-marnoso di 
S. Servolo di Artaria e l' Auremiano per poi restar troncata a S. Canziano 
dal calcal'e inferiore di Aurisina. 

II versante supel'iore del Timavo e invece costituito dalla zona mon
tuosa arenaceo-manosa di S. Servolo di Artaria il cui crinale segna 10 spar
tiacque fra il Timavo e il sistema idrico della baia di Capodistria; culmina 
col M. Artaria (m.' 812) dal Quale si dominano Ie valli ~boscose e silenti del 
'fimavo superiore; e cosparso di chiesuole e casolari ubicati nei luoghi pitl 
alti, intersecato da varie strade e costituito da terreni ubertosi, boscati e, 
nel fondo valle, talvolta palp.dosi. 

E' Ill. zona pit). fredda della provincia, per cui anche la flora ,-i assnme 
un carattere tipicamente settentrionale. 

A nord-est dell'alta valle del Timavo superiore si apre la fertile conca 
di Postumia circoscritta: a nord-ovest dal bosco del M. Re (1209 m.), ad 
oriente ed a sud dalle boscaglie delle gradinate del Nevoso e ad ovest dal 
Carso Triestino; comunica con la vallata del Frigido attraverso il valico 
di Prevallo (m. 577) di costituzione eocenica e ~mportante punto strategico 
lin dall'epoca romana. ' 

Marne e arenarie si alternano It costituire i terreni collinari 0 piuneg
gianti della conca, il cui fianco orientale e percorso per diversi chilometri 
.e tortuosamente dal Piuca che ha il bacino sopruelevato a 521 Ill., ed e cir-
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condato da monti che oltrepassano i 700 m. per elevarsi fino oltre i 1313 
/gruppo del M. Re}. Dal punta di vista idrologico e questa la zona relati
va mente pin ricca di corsi d'acqua formati da tratti superficiali e-:da tratti 
Ilotterranei. Non difetta neppure di strade ordinarie e ferrate che l'attra
versano in senso longitudinale e trasversale, alIe quali si allacciano molte 
JDlIlattiere. 

2. - Dati demografici e notizie etnografiche. 

Secondo i due ultimi censimenti ufficiali del 1921 e del 1931 la popola
zione della circoscrizione risulterebbe come al prossimo. quadro: 

Ceoolmento 1921 Censimento 1931 

POPOL.u:[O~1l NumerI 

I 
Per ~q. Numerl 

I 
Per Kmq. 

assoluti 

I 
assoluti 

I 
e Dumer! di S. T. dl S. P. e Dumer! dl S. T. di S. P. ludici indici 

Popolazlono pre.ento (dl ratto) 19.532 37 38 21.599 41 42 
(100) (110,6) 

Popola.lono relldenle (legale) 20.252 38 39 21. 698 42 43 
(100) (107,4) 

E' cioequesta la zona pill spopolata della provincia: pill spopolata an
cora di quelIa tipicamente carsica che offre certo meno l'iSOr8e. Bassa anche, 
in confronto alle precedenti, e 131 densita per Kmq. di S. L., sicche gli agri
roItol'i, che costituiscono la massa di gran lunga prevalente della popola
zione, meno sentono il bisogno di emigTare, anche perche trovano nelle indu
strie forestali fonte di lavoro oItre che di reddito. 

Un sommario esame dell'andamento dei movimenti migratori negli ul
timi anni trascorsi, ci dimostra infatti come essi siano stnti meno intensi 
l'ispetto a quelli notati nelle aItre zone della provincia. 

Nel decennio 1921-1931 si e manifestato un incremento demogl'afico 
maggiore di quello medio del Regno; e cio diretta conseguenza delle diffe
renti cal'atteristiche geo-agronomiche del territorio in rapporto a quelle 
della circoscrizione tipicamente carsica. 

. In rapporto alla distribuzione della popolazione presente fra centri e 
case sparse, si hanno poi i seguenti dati (per il1921): 

Popolazlooe presente Dei slogoli oentri • 

.. .. In case sparse • 

Totale • 

Numeri assolutJ % 
18.892 

640 

19.532 

96,72 
3,28 

100,00 

Nonostante che il censimento abbia considerato come centri, pill. 0 men 
piccoli aggTuppamenti di case, l'agglomeramento degli abitanti si manifesta 
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• 
cioe ancor piu accentuato rispetto a quello gill forte della circoscrlzlOne 
carsica; rIn, notare che anche qui trattasi di una ('aratteristica. comune a 
tutti i Comuni della circoscl'izione, fra. i quali, queUi di Bucuie, S. Pietro 
del Carso e Cl'enovizza. non hanno popolazione in case sparse. 

Dal punto di vista etnografico, la popolazione risulta ripal'tita fra ita
liani e sloveni. Un esiguo nucleo di ladini risiede nei comuni di Senosec
chia e Villa Slavina; due pill numerosi di Italiani sono accentl'ati sopra
tutto a Postumia (775) e a Villa Slavina. (157); ma la stragrande maggio
ranza della popolazione ha. abitudini e costumi propri alla stil'pe slava. 
Dal censimento 1921 risultarono 308 cittadini stranieri e 19.224 italiani. 

3. - CaraHere economico del territorio. 

E' esso prevalentemente forestale-pastorale e messo in evidenza dalle 
cifre del prospetto che segue (1929): 

% 
QUALIT:\' DI COLTURA E DI INCOLTURA Superficie 

della S. T. I della S. P. I della S. L 
, Ra. 

Semlnallvi sempliei e arborati. '.636 8.89 9,12 57.93 

PraU permanenl\ . . 3.355 6,'3 6.60 41,93 

Colture speciallu.te di piante legnose 11 0,02 002 0.14 

SuperHeie lavorabile. 8,002 15,340 15,7' 100 -

Prati-pascoli permanent! - 10.565 20,26 20,79 -
Pascali perDl3.nenti 11.399 21.85 22,~ -
Boschl 19.117 36,66 37,63 -
Incotto pro:lut\ivo. 1.719 3,30 3,39 -

Superficie agraria forestale. 50.802 97,'1 100 - -
SuperOci. improdut\h·a. 1.352 2,59 - -

Superncie territoriale. 52. 1M 100 - - -

Seminativi semplici e arborati ~ prati pel'mUnenti investono dunque 
pl'essoche tutta la superficie lavorabile che, in % di queUa produttiva, su
pera di poco l'omonima della precedente circoscrizione. Dei seminativi, 
4400 lla. (94,9 %) sono semplici e 236 lla. (5,1 %) arborati; fra Ie culture 
pruticatevi stanno al primo posto Ie patnte, i cu\'oli cappucci (nanos) i fa
giuoli e altre varie che complessivamente vi investono 2391 lIa. (51,57 % 
dei seminati\'i lordi); sono estese in pal'ticolar modo nel comune di Postu
mia (!90 Ha. = 65,16 % del seminativo lordo) e di S. Pietro del Ca!so 
(451 Ha. = 60 % del seminativo lordo): negli altri comuni, fatta eccezione 
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per quello di Cave Auremiane dove non sono affatto praticate e per quello 
dl Senosecchia che investono il 24,65 % del seminativo, si diffondono in 
ragione del 50,76 % - 53,97 % della superficie lorda dei seminativL Le pro
duzioni medie ad ettaro derivabili da. tali culture possono indicarsi nelle 
seguenti: patate Q.li 170, cavoli cappucci Q.li 350-450, fagiuoli Q.1i 16. 

Per la superficie occupata seguono i cereali (1630 Ha. = 35,16 % della 
superficie lorda dei seminativi) fra i quali citiamo: 

CEREALI Superficie % Prodolto per Ua. 

Ha. 
del seminativo 

Q.li 

Frumenlo 400 U,M 10,5 

OrlO . 500 36,67 6 

Avena 200 12,27 12 

Segala 155 9,51 12,8 

Halo • 140 8,58 15 

Grano saraceno 235 14,43 5 

Tolale 1630 100 -

Per 130 cultura. del frumento e preferita la varieta locale, ma vanno pe
netrando Ie razze elette precoci; per quella. dell'avena va diffondendosi lao 
varieta cecoslovacca molto produttiva e per quella della segale, oltre lao va
rieta locale, sono diffuse Ie varieta tedesca. e boema, In rapporto agH usi e 
da not are che la farina di orzo viene mescolata con quella di frumento e 
di segale per essere panificata; Ie cariossidi di orzo sono pure impiegate 
per far minestra. e surrogato di caffe. Dal grana saraceno (varieta. a. semi 
bruni e va.riet:1 a. semi grigi) che viene seminato sulle stop pie dei cereali 
vernini appena arate, si ricava. ottima farin~ per polenta e buon foraggio. 
}<~, inoltre pianta preziosa per Ie api, nel senso che i suoi fiori offrono buon 
nettare in autunno proprio quando Ie altre piante non possono fornirne che 
ill minime quantita.. 

Altra. farina. da polenta e altro foraggio sono ricavati dal mais cin
quantino precoce, coltivato nel piano di Cossana. 

Le culture propriamente foraggere (prati artificiali avvicendati) vi in
vestono soli 298 Ha., ossia il 6,43 % della superficie lorda dei seminativi. 
Sono abba stanza. uniformemente distribuite nei singoli commii dimodoche 
la percentuale indicata. non subisce fortivariazioni da comune a comune. 

Fra. esse, l'erba medica (Luzerne) e attualmente poco coltivata, mentre 
pin diffuso vi e il trifoglio violetto (t. pratense). La 101'0 produzione media 
uuitaria oscilla intorno ai 60 Q.li. 

Diffuse in modo pure uniforme in rapporto alIa superficie dei seminativi 
nei singoli comuni, vi sono Ie culture intercalari e di successivo raccolto che 
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occupano annualmente 1067 Ha. circa, ossia il 34,67 % del seminativo lord!» 
in rotazione. 

Ne Ie culture industriali ne i riposi, con 0 senza pascolo, trovano po
sto nei seminativi della circoscrizione. 

Non si riscontrano insomma nei seminativi di questa circoscrizione, Ie 
attive coltivazioni forzate (ortaggi primaticci) proprie delle zone marittime~ 
ma piuttosto i tipici sistemi culturali dell'Europa centrale. 

Importanza "non trascurabile" vi rivestono i prati permanenti che, per
eJfetto delle migliori condizioni ambient ali si rivelano notevolmente piu pro
duttivi di quelli situati nelle due eircoscrizioni precedenti. Son qui effetti
v:tmen-te passibili di larghi miglioramenti, poiche poco in uso sonG attual
mente'i concimi chimici e trascurate Ie ben note cure culturali. La produ
zione foraggera che da essi si ricava non arriva ai 40 Q.li per ettaro; SCarl:!,1 
quindi rispetto aquella che Ie possibilita dell'ambiente possono offrire. 
In rapporto alIa 101'0 distribuzione frai singoli comuni non e essa affatto 
uniforme. Piu ricchi di" prati stabili sono i comuni di S. Pietro del Carso
(75 % della S. L.), Villa Slavina (46 % della S. L.) e Crenovizza (28 % della. 
S. L.), poverissimi gli altri. 

Addirittura trascuI'abili sono i "Vigneti specializzati, che investono 7 Ha. 
llf'1 comune di Cossana mentre economicamente importanti sono Ie culture 
]egnose da frutto consociate aIle piante erbacee nei seminativi, nei prati 
e p~ati-pascoli permanenti. 

L'alta valle del Timavo e la piana di Cossana ci offrono un'intenslb frut
ticultura consociata, "ma purtroppo quasi ovunque trascurata.· Meli e susini 
di troppe e confuse varieta. sono larghissimamente diffusi in particolar
modo nella prima. II ciliegio (varieta. tardive) e pure diffuso un po dapper
tutto e pure il noce fornisce annualmente 114 Q.li di frutti. l\Iancando la 
vite, e assai sViluppata l'industria di fabbricazione del sidro di mele tanto
nella conca di Postumia che nella zona dell'alto Timavo. 

Ma la caratteristica principale del territ01'io ci e data dalla enorme dif
fnsione che vi hanno boschi, pascoli e prati-pascoli che complessivamente 
illvestono oltre 1'80 % della S. A. F. 

Sono Ie dense, estese e belle fustaie di abeti bianchi e rossi, di pini neri,. 
di svelti faggi, di aceri, quercie e frassini dei terreni marnosi, arenacei e 
persino calcarei del postumiese - che il grande possesso fondiario e la lon
tananza. da centri abitati salvo dalla distruziolle -, che unite ai solitari 
e poco noti boschi intarsiati dai prati e pascoli dell'alta valle del Timavo~ 
impartiscono al paesaggio una fisionomia tutta particolare. 

Boschi tutti che forniscono masse considerevoli di legname attorno a] 
Quale possono lavor/tre gli stessi agricoltori. 

I pascoli e prati-pascoli occupanti in gran parte i terreni disboscati e 
))i11 0 meno dilavati, producono un po di piu di queUi delle altre circoscri-
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zioni: restano tuttavia compresi nella categoria di quelli povel'i, in quanta 
nrrivano a fornire appena 6 Q.li di pl'odotto per ettaro. 

L'industria. di allevamento del bestiame costituisce una delle principali 
risorse per gli agricoltori. Col censimento del 1930 fll rilevato il seguente 
patrimonio zootecnico: 

CUre a@solute % Per Ha. dl 
SPECIE abUanti 

(capi) residenli S. P. dl S. L. 

Dovlnl. 5.416 2.~.16 0,11 0,67 

cavalli. 1.317 6,11 0.02 0,16 

Aolnl 2 t 

Mull 8 0,03 

Sulnl 3.703 17,22 0,07 O.~G 

Perote. 1.7~ 8,00 0.03 0.21 

capre 86 0.39 0,01 

Dal cM deduciamo ehe nonostante Ia maggiore supel'fice destinata alla. 
rJl'oduzioue fOl'aggera in eonfronto a quella della precedente circoscl'izione, 
si ha un patrimonio zootecnico minore: minore ill particolar modo pel' 
'luanto riguarda qllello bovino che risulta costituito da un miscuglio di razze 
dovuto al fatto che durante il periodo bellico e dopo la disfatta 'dell'esercito 
austriaco, alHuirono nella zona animali appartenenti aIle piiI diverse razze 
e pl'ovenienti dalle varie l'egioni dell'Impero austro·ungarico. Dlla delle ra· 
gioni, forse Ia principale, che puo spiegarci 10 scarso' sviluppo dell' aIle· 
vamento bovino, sta nel difficile collocamento del latte. Vi funzionano at· 
tualmente nella zona 22 tori scelti di raz,za pezzata rossa. 

II maggior numero di cavalli ehe. qui si notano sta in'l'elazione al fatto 
ehe essi servono alIa lavorazione del terreno oltre che peril trasporto del 
legname; i soggetti sono di vario tipo e di varie provenienze: molti giungono 
dalla Oroazia. 

I suini, il cui allevamento ha spes so 1:arattere domestico, derivano da 
in croci della razza tedesca ingentilita. 

In rapporto all'allevamento ovino e da ripetersi quanta e gilL detto nella. 
clrcoscrizione del Sesanese. 

Pin sviluppato che altrove, in particolar modo nel postumiese, e l'al· 
leva men to delle api; e qui che si hanno arnie razionali (tipo Snidel'sich) che 
IMssono anche fornire in aicune annate 30 Kg. di miele. Dalla statistica 
del 1930 risultarono 1023 arnie fra villiche e razionali. 

La tecnologia agraria si riduce alla trasformaz!one in burro del latte 
non assorbito dalla piazza di Trieste; insignificante e la produzione del for-
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maggio magro. Sono attive nella zona alcune' latterie consorziali attrezzate 
elm mezzi moderni per la raccoUa del latte. 

Per ragioni gi:1 note, l'industria della distillazione si e pressoche an· 
nulla.ta. Anche la produzione della Slivovitz, distillato molto ricercato che 
Ai preparava in forti quantit:1 nelle numerose distillerie del postumiese, ha 
snhito una fortissima diminuzione; cos~ pure la b"igna, 9ttenuta dalle hac-

. che di ginepro, si distilla uttualmente soltanto a Villa Slavina. 
Per gli ostacoli che attualmente si presentano all'industria della di

stillazione e per Ie difficolta di smaltire Ie frutta fresche, l' Amministra
zione provinciale agevola Ia costituzione di essiccatoi cooperativi. Uno di 
ques~i, pel' frutta e funghi, e gi:1 in funzione It S. Michele di Postumia ed 
e capace· di fornire ottime prugne secche (circa 300 Q.li all'anno) di alto 
valore commerciale. 

* * * 
11 grado di attivita culturale non e cosi eleva to come nelle pl'ecedenti 

eircoscrizioni, in quanto i seminativi in genere otl'rono maggiori possibilita 
di impiego degli strumenti rUl'ali a trazione animale. Difatti funzionano 
nella zona aleune falciatrici fOl'nite di appal'ecchio a mietere, e molti ara
tri ederpici in ferro. Sicche al minor grado di attivit:1 fa l'iscontro un pit} 
elevato grado di intensita di esercizio. 

La capacita produttiva dei ter1'eni della circoscl"izione PUQ l'ileval'si dai 
seguenti dati: 

1925 1930 

MANDA)IENTI Imponibile catastale ImpoDibile cata.tale 

complessivo I per Ha. complessivo I per Ha. 

Po.tumio. . 859.245 28 1.045.352 29 
(l00) (104) . 

Senosoccbia . 465.940 32 465.741 31 
(l00) (97) 

----
Circo~rizione 1.325.185 29 1.511. 093 30 

(100) (l03) 

11 minora imponilJile unit.ll"io pel' il ml1Udamellto di Postumia,· e do
vuto anche alla minore estensione relativa che ivi hanno i seminativi. In· 
somma, alla certa diminuzione dei redditi terrieri vel'ificatasi fra il 1925 e 
il 1930, ha fatto riscontro un aumento, sia pur lieve, di imponibile e uno 
spropol'zionato Rumento del gravame tributario. 

*** 
11 campo industriale e commerciale oft're a considerare un'attivita. ben 

l'istretta; Ie cifre raccolte nel prospetto che segue possono ritenersi suffi-
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('enti per dimostrare quanto essa sia scarsa e quanta scarso sia il numero 
degli addetti in rapporto a quello delle persone dedite all'agricoItura: 

(CZ:oI81KENTO 15 O'l'TOBRE 1928) 

Industria Cammer-cia 
&erciz; Addelll Esetcizi Addetli 

COM VIII 

lIumerll I Per Numeri I I'b:~~ti Numeri I I Per Numeri I I"" ~·I Kmq. % % Kmq. % abitanti assoluti diS.T. ... oioli presenti as~oluti diS.T. assoluti present! 

Bucule • 1 0,3 0,02 1 0,1 1.5 7 1,7 0,17 15 1,8 22,. 

Ca V8 Aorerniaoe • 9 3.3 0,40 114 9,1 111,8 14 ,3,5 0,62 33 3.9 32,4 

Coutna 31 11,4 0,74 M 3,5 20,1 28 6,9 0,67 39 4,6 17,8 

Crenovizza. 20 7,3 0,33 23 1,8 8,5 is 11.9 0,80 54 6,4 20,0 

Poolumia . 91 33,3 0.81 640 50,9 126,7 128 31,8 1,14 357 42,4 70,7 

8. Mlcbele di P. 15 5,5 0,40 at 2,7 14.7 27 6,7 0,73 32' 3,8 13,9 

8. Pietro del C. 35 12,8 0,40 201 16.0 54,S 77 19,1 0,88 195 23,2 52,8 

Senoaecobia 28 10,3 0,39 33 3,0 25,7 3!l 9,4 O,M M' 6,4 3!l,5 

Villa Slavin •. 43 15,8 0.85 162 12,9 66,8 36 9,0 0,71 63 7,5 25,9 
-------------- ------

Clrcoocrlzione . 273 100 0,52 1.257 100 58,4 403 100 0,77 842 100 39.1 

Fra gli esercizi industriali, particolare menzione merita quello atti-' 
nente aHa sfruttamento dei giacimenti di carbone di alto potere calorifico 
(7500 calorie) e adatto per caldaie a vapore e per fornaci. L'industria di 
lavorazione dei prodotti boschivi vi e notevolmente pin sviluppata rispetto 
aile aUre zone della provincia, ma attraV'ersa attualmente una crisi d~vtlta 
!ilIe stesse ragioni che vedemmo altrove. 

Ma 10 sviluppo pin notevole riguarda l'industria del forestiero che ha 
il suo centro a Postumia, aIle cui grotte convergono visitatori di ogni parte 
del mondo; basti pensare che, nonostante l'attuale momento economico, 
nel 1929 essi ascesero a 205.137, con un aumento di 65.412 persone rispetto 
!tll'anno precedente e supel'ando di ~ltre 40.000 persone il massimo rag
giunto in precedenza nel 1926. 

In rappol'to aUa nazionalita dei visitatori, gli italiani rappresentano 
il maggior contingente, ma si nota tuttavia un continuo aumento neU'af
fiuenza degli stranieri; cio che dimostra 130 crescente rinomahza che al
l'Estel'o vanno assumendo Ie UR. Grotte. 

Tutto sommato pero, sempre esigua si manifesta la percentuale di ad
detti all'iitdustria e al commercio (97,5 0/00 abitanti l'esidenti), per cui ~ 
sempre il campo agrario-forestale che assol'be 130 maggior parte dei lavora
toli e che impartisce 3oll'economi3o del tel'l'itorio un carattere pl'ev3olentemente 
t.erriero. 
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CAPITOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA, IMPRESA E MANO D'OPERA. 

1. - Divisione del territorio agli effetti della propriet! e del frazionamento. 

Le diverse categorie di proprietari si ripartiscono come appresso III. 
si;perficie produttiva dellacircoscl"izione: 

SuperOci. P~oduttiva 

CATEGORJE DJ PROPRIETARI total. 

I 
lavorabile 

I 
p.scollva 

I 
bosc.la 

Ha. I % Ha. I % Ha. I % Ha. I % 

Slato 2.022 3,98 8 0,11 1.276 5,39 738 3,86 

Comoni censuari 307 0,63 - - - - 307 1,00 

Altri Ent! civlll • 6.762 13,31 51 0,64 5.350 22,59 1.361 7,12 

Entl ecclesiastici . 443 0,87 313 3,90 M 0,14. 96 0.5~ 

Persone Oslche private . 41.268 81,21 7.630 95,35 17.023 71.88 16.615 86.92 
----- -------- -------

Totali 50.802 100 - 8.002 100 - 23.683 100 - 19.117 100 -

I beni demaniali della Stato, sono costituiti dalla tenllta di Golobicov 
(Ca dei Banditi) (Ha. 578) nel comune di Postumia, dalla tenuta di Pre
strane (Ha. 1336) nel comune di Villa ,Slavina e dipendente dal Ministero 
della Guerra e da quella di Shule (Ha. 108) .nel coroune di Crenovizza- pure 
dipendente dal suddetto .Ministero. 

Figurano appena rappresentati i beni comunali (di carattere demaniale 0 

patrimoniale) in quanta sono stati divisi fra gli abitanti dei comuni e delle 
frRzioni. Al contrario vi sono alquanto estesi i beni di altri Enti Civili, 
in particolar modo quelli di consorzi (proprieta collettive), sull'origine e su
gli effetti dei quali possono qui ripetersi quanto gill, dicemmo trattando dei 
medesimi costituitisi in alcune parti della provincia di Fiume. 

In seguito alIa ripal'tizione dei beni comunali e conseguente l'icomposi
zione in forme di collettivo godimento, sparirono evidentemente i diritti ci
vici con grande vantaggio deU'economia silvo-pastorale del territorio. 

Le proprieta fondiarie di Enti ecclesiastici, per quanta pill estese in 
confronto a quelle della circoscrizione confinante, comprendono sempre una. 
limitllta superficie prevalentemente di natura Iavorabile e di regolaaffittata. 
ni proprietari contadini del Iuogo. 

Le persone tisiche private si ripartiscono infine oltre i 4/5 della super
ticie produttiva e quasi tutta la superficie lavorabile; dimodocbe, riferendo 
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a quest'ultima i fenomeni che piii avanti esporremo, prendiamo al tempo 
stesso in considerazione i l'apporti esistenti fra propl'ieta. privata., impresa 
e mana d'opera. 

L'esame delle tabelle delle val'iazioni catastali, ci ha perme$so la com
pilazione del seguente prospetto: 

Ditte Pa\'ticelle 

.1 3tH>-1925 01 3tH>-1930 al 3tH>-1925 al 30--6-1930 
MA.NDA.MEI'ITI 

Numerll Superft. Numerf I SuperH. Numeri I superOCiel Numero Numeri I superfiCiel NUIII.ro auolutl media assoluti media assoluti media di assoluti media di 
e per e per e per particelle e per particelle 

Indlcl Ditta indlci Ditta iodiei palticeUa per Ditta indici particel1a per Ditta 

fo!tumia. 5.085 6,1600 5.756 6,41'5 66.854 0,4684 13,2 6g.253 0,5410 11.9 
(100, (113) (100) (100) (102) (91) 

Seno....,hI •. 3.397 4,4837 3.3~1 4.5317 29,9H 0,.;081 8,8 29.707 0,5127 8,8 
(100) (99) (100) (l00) (99) (100) 
--------

96.8:!11 0,48071----;':-

--------
Circoacri7ione 8.482 5,4378 9.117 5.7205 97,960 0,53241 10,7 

(100) (lO~; (1'·0) (101) (94) 

dal quale deduciamo che la superficie media di ogni Ditta e di ogni parti
cella e notevolmente maggiore di quella rilevata per 13. pl'ecedente circo
scrizione. Si notano tuttavia forti variazioni fra i due' mandamenti, dovute 
al fatto che Ie maggiori proprieta. consortili e quasi tutti i beni demaniali 
della ~tato sono rontenuti nel mandamento di Postumia, che occupa una 
supel'ticie territol'iale piii che doppia dell'altro. 

Non molto diversi da quelli rilevati per la precedente circoscl'izione, 
sono il numero medio delle particelle di ogni Ditta e il grado di dispersione 
della proprieta. fondiaria. 

Data la enorme estensione dei bo.schi e dei pascoli, Ie superfici medie 
terl'itoriali indicate pel' ogni Ditta e per ogni particella subisconofortissime 
diminuzioni quando siano determinate in funzione della sola S. L_, poichC 
nella superticie complessiva di ogni Ditta vi sono compresi, salvo eccezioni, 
IIJ'ativi e prati stabili. Si puo infatti ritenere che la superficie media lavo
rabile di ogni Ditta privata si aggiri intorno ai 10.000 mq. Insomma, nono
stante che il numero delle Ditte non corrisponda a quello dei propl'ietari 
e nonostante non manchino esempi di grandi e medi possessi fondiari pre
,-alentemente silvo-pastorali, la proprieta. fondiaria si-manifesta anelle qui 
Illquanto fl'uzionatu e piii 0 meno dispersa: fl'azionamento e dispersione che 
l'igllal'dano in purticolar modo la terra arabile appartenente, eome gia. rile
,-ammo, quasi tutta ai privati. !Ia qui, offrendoci l'ambiente, a differenza 
degli altri, una certa uniformita. eulturule, si puo anche sperQ-re nell'effica
cia dell'esecnzione delle ricomposizioni particellari. 

I.e cifre del precedente.prospetto ci attestano anche che nel mandamento 
rli Postnmia, malg).'ado l'esistenza deL.maggiorasco, e assai E:vidente la ten-
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denza ad ultel'iol'i frammentazioni fondiarie; tendenza che si e tuttavia ar
restata nel corso dell'anno 1929-30 durante il quale tanto il numero delle 
Ditte come quello delle particelle subirono lievissime diminuzioni (0,5 % e 
0,2 % risp~ttivamente). 

Il tipo di maggiorascaJoapplicato ;nd .. postumiese (Iungo la zona di 
cunfine) e il seguente: il genitore cede la proprieta' al primogenito verso un 
vitalizio in· denaro 0 in natiIi'u e liquida gli altri figli mediante un importo 
onde tacitare i diritti ad essi .spettanti mortis causa a termini di legge. 

Fra il giugno 1929 e il--giugno.1930 .. ..sit ebbero 1073 volture' catastali 
ripa~tite come al prespetto che segue fra i due mandamenti: 

MANDAMENTI 

Postumia . 

Senosecchia. 

Cireoscrizione 

Volture catastali 

Numeri a .. oluU I delle ~i~ presenti 
al 30 giugno 1929 . 

829 14.' 

2" 7.1 

1.073 11.6 

Siamo quindi di fronte a gradi di mobilita della proprieta foildiaria, 
ben piu bassi di quello notato pel' la precedente circoscrizione: e cio anche 
indice delle migliori condizioni economiche degli agricoltori di questa zona .. 

Un'idea sia pure approssimativa sulla distribuzione della superficie lavo
l'abile fra classi di proprietari, si puo avere dalle cifre che seguono, che 
sono state fissate dallo scrivente in accordo con i dirigenti tecnici e sindn
cali della provincia: 

H •• % 
Pro'(l'rieta minorl dt Ha. 2 320 4 

;, da H ... 2 a 10 4.401 55 

" .. " 10 a 50 3.281 41 

Totale 8.no:f 100 

Non e, dunque, il piccolissimo possesso fondiario, bensi .quello piccolo e 
I'mbordinatamente il medio che domina no 131 distribuzione delht superficie la
\'orabile. 

Per cui, nOllostante clle il grado di attivita cultllrale lIonsia ovunque 
elevato, Ie impl'ese luvol'atriciche sono di gran lunga pl'evalenti sulle altre 
fOl:me economiche, possono phl facilmente rendersi autonome aggiungendo 
allo sfruttamento del suolo arabile quello dei boschi e dei pascoli. 

La maggiore ampiezza aziendale congiunta aIle condizioni di produtti
vita del territorio, di ffgollt migliori rispetto Ii queUe della zona tipicamente 
carsica, permettono pure agliagl'icoltori ·di rica\"are redditi sllffirienti ai 
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bisogni delle rispettive famiglie, dalle quali e anche menu sentita, quindi, 
Ja necessitA di ricercare l'edditi extra. tel'rieri. 

Conseguentemente menu confuse risultano Ie varie categorie professio
nali agricole, rualgrado non manchino neanche in questa parte della pro
vincia molteplici esempi di ligure economiche aventi rapporti con Ia. terra, 
con Ie industrie e con i commerci. 

2. - Rapporti Ira proprieta e impresa (in % della S. L.) .. 

Salvo i rarissimi casi di affittanza che ri~uardano sopratutto Ia. limi
tata S. L. degU Enti ecclesiastici, imprenditori sono gli stessi proprietari 
del suolo. Possiamo percio ritenere che la P"oprivta illlprenditrice si estenda. 
su circa il 97 % della S. L., quella. non imprenditrioe sui rimanente 3 %. 
A quest'ultima, che e sempre affitta.nza coltivatl'ive, rieorrono anche gli 
stessi proprietari coltivatori onde aumentare l'ampiezza della propria. 
azienda e rendersi quindi pitI stabilmente autonomi. Si hanno quindi, anche 
qui, i soliti amtti particellari, in rapporto ai quali e da ripetere quanto 
gill e statu detto. 

La proprieta imprenditrice risulterebbe invece ripartita fra la forma 
coltwatrice (70 % della. S. L.) e la forma intermedia capitalistico-coltiva
trice (27 % della S. L.). 

Piccola e normalmente Ia. proprieta coltivatrice di singoli contadini: 
puo anche ritenersi che la forma Q;utonoma di essa comprenda approssima.
tivamente il 50 % della S. L., quella non autonoma il rimanente 20 %. 

Media 0 piccola e la proprieta capitalistico-coltivatrice di singoli con
tadini. 

Pure in questa circoscrizione si fa largo ricors'o allo scambio d'opera. 
frIO lavoro umana e fra questo e il lavoro animale. 

Le cagioni che 10 determinano e i suoi effetti, sono quelli gia. citati trat
tando della stesso fenomeno nelle" altre zone della provincia: Do;. -tal' mezzo 
di approvvigionamento della. manu d'opera deriva la riduzione del numero 
dei braccianti agricoli e quella del numero della proprieta capitalistico
coltivatrici, di quelle cioe che ricorrono effettivamente all'assunzione. di 
manu d'opera salariata. 

3. - Rapporti fra impresa e mano d'opera (in % della S. L.). 

Anche in questa circoscrizione i ...rapporti in parola riguardano IlL pro
prieta appoderata; trattasi pero non del tipico appoderamento con abita
zioni delle famiglie lavoratrici sui fondi (poderi); rna piuttosto del gia citato 
raggruppamento di particelle in unita economiche 0 culturali. 

Ciascuna di esse unita costituirebbe. il podere che e lavorato dalli~ fa
miglia stessa del I>roprietario col concorso di mana d'opera salariata; 
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Si hanno cioe soltanto rapporti fra proprietari·contadini·capitalisti e sin. 
goli lavoratori non partecipanti in alcun modo ai prodotti dell'impresa. 
Sono rapporti di puro salario tanto per i lavoratori jissi (scarsi di numero) . 
come per gli uv'ventid, g~i uni e gli altri prelevati in gran parte dalla 
massa dei piccoli e piccolissimi proprietari coltivatori non autonomi. 

Oltre ai salariati si ha~no rarissimi casi di coloni purziari quasi a/fit. 
tuari (aflitti misti) ai quali' i proprietari coltivatori maggiori, assegnano 
una parte del fondo lavorabile con l'obbligo, da parte dei primi, di corrispon. 
dere un canone di aflitto per i prl1ti e di dividere a meta col proprietario i 
pl'odo.tti delle piantagioni arboree (vedi « ModaUta contrattuali »). ' 

Di regola sono i pil) piccoli proprietari coltivatori che assumono anche 
la figura economica di coloniparziari quasi affittuari, sempre allo scopo 
oi acquistare una maggiore autonomia economica. 

Da quanto precede risulta che su circa il 27 % della S. L. vengonQ 
applicati i rapporti di puro salario, e su tracce percentuali della medesima, 
quelli misti di colonia parziaria e affitto. E risulta pure che n lavoro rna· 
nuale necessario alle imprese agrarie si puo considerare fornito: 

su circa il 90 % della S. L. da proprietari e'famigliari 
» » » 7 » » » » giornalieri e famigliari 
» » » 3 » » » » affittuali e famigliari 
» » » t » » » » coloni parziari quasi affittuari e fa· 

migliari. 

~rali percentuali vanno sempre ritenute largamente approssimative, in 
quanto nelle condizioni di ambiente in cui ci troviamo non e assoluta· 
mente possibile poter stabilire Ia superficie lavorabile effettivamente ed 
esclusivamente Iavorata da s;.lIariati (fissi e avventizi); ed e nltres! da tener 
presente clle salatiati e affittuali, puri 0 misti, sono spesso anche piccoli 
proprietal'i, per cui, anche per queste varie combinazioni, Ie percentuali 
segnate hanno 'un valore reIlItivo. 

4. - Tipi economici di impresa terriera. 

Le 1)icqole impt'e.~e lal:oratrici integrali descl'i-tte nella precedente circo· 
set'izione rappresentnno anche qui la grande maggioranza. Puo ritenersi 'clle 
suI 21 % della S. L, si estellduno Ie forme non autonome aventi ciascuna 
un'ampiezza media coltivata oscillante fra 1 e 5 ettari e che suI rimanente 
52 % prendano sviluppo Ie forme ·uutonome con ampiezza media Iavorabile 
che supera i 5 e tn'!voItlt anche i 10 ettal'i. Confrontando queste pel'centuali 
eon quelle ,date per indicare la diffusjone delle piccole proprieta coltiva· 
tl'ici autonome e non' autonome, riledamo l'infuenza che esercitano, anche 
qui gli affitti particellari suWautonomia delle imprese di alcune pro prieta , 
poiche .le forme lavoratrici su terra altrni, limitate a pochissimi casi, sono 
sempre non autonome. 
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Alla superficie lavorabile del tipo d'impresa in discorso, si congiungono 
~l'ee pascolive e boschive di proprietA privata 0 collettiva, siccM trattasi 
l>llche qui di imprese agrario-silvo-pastorali. 

Sono altresi da. agginngere questi altri tipi economici: 

a) grandi imprese lavoratrici collettive, integrali sn terra propria 
(compl'oprieta) che si svolgono sn oltre il 10 % deUa superficie agraria 
forestale f han no carattere esclusivamente silvo·pastorale e risultano stret
tamente collegate aUe imprese lavoratrici e capitalistico·lavol'atrici su terra 
UJ'abHe a carattel'e individuale; 

b) piccole imprese lavoratrici stabili e parziarie: sono individuali, in· 
\'eHlono una minima snperficie lavol'abile e sono gestite da coloni parziari 
{Inasi affittual'i; 

c) IJiccole impresc capitalistico·lavoratrici indivi!1uaJi (di contadini 
the si si servono anche di altri lavoratori salal'iati 0 di coloni parziari quasi 
alIittual"i): sono integrali (queUe che assumono lavoratori salal'iati) 0 inte
gl'ali e pal'ziarie al tempo stesso (queUe in cui si stabiliscollO rapporti con 
-culoni parziari quas! affittuari); alcune' soltanto si svolgono su terra pro
pria e altrui (proprietari-affittuari) ed in generale hanno un'ampiezza 
aziendale lavorabile che supera spesso i 10 ettari, ai quali si aggiungono 
normalmente beni pascolivi e boschivi a godimento privato o. collettivo. 
DimodocM, mentre comprendono circa il 27 % della S. L., l'economia 101'0 

lIa pure ,carattere agrario-silvo-pastorale; 
d) grandi imprese capitaUstiche indit:iduali (grandi proprietari capi

taHsti) in terra propria a carattere forestale. 
Le imprese lavoratrici e capitalistico-lavoratrici, salvo quelle su terra 

IIltrui, sono provviste di propri attrezzi e di proprio bestiame prevalente· 
mente da reddito ed in minima parte a dnplice attitudine (reddito e lavoro). 
Le imprese capitalistico-lavoratrici che ci offrono rapporti con coloni par
ziari quasi affittuari, han no bestiame proprio 'e bestiame in comune con i 
{'oloni, mentre appartengono al propl'ietal'io contadino capitalista gli at
trezzi necessari al fonda da esso stesso lavorato e appartengono al COlOllO 
(juelli necessari al fondo colonico. Le poche imprese lavoratl'ici sprovviste 
~i bestiame e di attrezzi ricorrono al noleggio pagando in denal'o 0 con 
Dlano d'opera. 

I pl'oprietari coltivatori capitalisti e non capitalisti abitano fuori del 
fondo_ in case proprie, ma accent rate in paesi 0 villaggi. 

-5. - Irnprese staccate dal suolo, rna strettamente conn esse con I'agricoltura. 

Sono queUe di lavorazione e trasformazione di prodotti boschivi accell' 
trate in modo particolare nella conca di Postumia e attualmente, come 
gill, llotammo, alquanto depresse, Ie quali acquistano tuttavia in questa cir· 

18 
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co~izione i,mportanza'maggiore che altrove ed hanno stretti 'rappol'ti con 
l'attivita propriamente agraria . 
. . Possiamo °anche citare: Ie imprese apistiche che costituiscono un'ap

pendice di quelle terriere, e quelle di distillazione e di tras~rmazione del 
latte che vedemIno gia. ridotte alle minime proporzioni. 

6. - Classificazione dei rurali. 

'Da quel che e esposto in precedenza risultano le.seguenti categorie pro-_ 
fessionali : 

I. --Tinprenditori contadini: 

A) proprietari del fondo e proprietari-affittuari come alIa precedente 
circoscrizione e poi: 

B) non proprietari del fondo con impre~a integrale e. individuale, st. .... -
bile 0 precaria, su terra lavorabile (affittuad): sono appena rappresentati; 

C) proprietar~ d,eZ fonda coli imp~a integrale, stabile, collettiva su 

terreni boschivi e pascolivi (beni consortili): sono, rappresentanti da aI
cuni di A). 

II. - Imprenditori capitalisti contadini: 

A) proprietari del fondo: 

1) con impresa individuale, integrale su terra lavorabile e non lavo-
rnbile; . 

2) con impresa individuale integrale (sulla parte di fondo direttamente 
levora.to) e parziaria (suI fondo consegnato a coloni parziari quasi affittual'i) 
e sempre, su terra lavorabile e non lavorabile. Questi e i precedenti costitui
scono un nucleo di una certa importanza; , 

tift)- con impresa integrale, stabile e collettiva suterra non lavorabile (beni 
consol'tJli): sono rappresentati da alcuni di 1) e 2); 

." B) proprietat-i-affittuari del fondo con impresa integrale stabile. e 
individuale su arativi, pascoli e boschi: costituiscoilo una piccola mino
ranza. 

III. - Oontad,Vn,i 'lWn imprenditori: sono rappresentati da salariati 
lJUri (fissi 0 avventizi) e costituiscono. anch'essi una piccolissima minol'anza. 

Per ragioni gia. dette Ie categorie ooonomiche sopra indicate sono, in 
generale, da ritenersi pin pure di quelle fissate nelle precedenti cil'coscri
zioni. 
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xv:r,... -, CIRCOSCRIZIONE ,DEL MONF ALCONESE 

COMUNI: Doberdo de.l Lago, F"ogliano di Monfalcone, Grado, Monfalcone, 
.Ronchi dei Legionari, San Canzian d'[sonzo, San Pier d.'Jsonzo, Sta
ranzano, Turriaco. 

CAPlTOLO 1. 

G ENE RA LIT A . 
1. - CaraHerl fisici. 

\ 
Coincide con Ia zona agraria omonima e misura una superficie terri· 

. todale di Ha. 23.499dei quali soltanV) Ha. 13.095 sono attualmente pro· 
duttivi. Sicche mentre per tel'ritorio occupato e notevolmente pin estesa 

• I' 

della circoscrizione colinare·litoranea, per superficie agraria e forestale e 
la pin piccola della provincia~ . 
I Si puo considerare. come un breve tratto del Friuli con~ssa la lao 
guna di Grado. E' limitata: a oriente dal Carso Triestino, .d dal mare, 
a nord·ovest da una linea che partendosi ds. Fogliano di Monfalcone segue 
il corso inferiore dell'Isonzo, attl'avel'sa Ie ghiaie del Torre, 'passa a nord 
dell'isoia Morosini; segue la costa della terra ferma per far capo a porto 
Buso presso Ia ~oce dell' Aussa. 

La parte pin Iontana dal mare ristilta costituita da terreni di Of'lgine 
alluvionale, fertili e formati da ghiaie e ciottoli commisti a buona terra . . 
trasportata dane acque dell'Isonzo e dei suoi atHuenti e proveniente daIle 
Alpi Giulie e d~ll'attigua regione carsica; per uniformita., natura del ter
renp, costumi, dialetto; flora e sistemi di coltivazione intensivi, differisce 
notevQlmente dalla parte rimanente della circoscrizione e daIle tre zone 
lIella Provincia. 

Pin 81 sud, la circoscrizione ci offre un'aspetto diverso: sono' i terreni 
acquitrinosi, paludosi e torbosi con la 101'0 caratteristica flora erbacea, arbu
stiva e arborea (salici, pioppi, ontani querci e frassini) che vi prevalgono, 
che annidano il germe malarico e lasciano ·all'attento osservatore, ma per 
non molto tempo ancora, un'impressione di miseria e di abbandono. Pro
cedendo ancora a sud, si apre Ia laguna con i suoi isolotti, Ie sue paludi 
e i sui hassifondi intersecati da diramazioni fluviali alternate con canali 
marini. Mentre la tipica spiaggia della laguna disseminata. di ghiaie. non .. 
offre possibilita. di sfruttamento .agrario, lesabbie lagunari interne, ~f~8e .' 
du1le onde con siepi di Tamarisco e di salice argenta~o, consentopo·;dj.e~~ .'~' 
<:oltivate a foraggere, ortaggi, patate e mais." ..... , 
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Una rete idrica formata dallesorgenti delle acque freatiche del Carso 
e dai canali al'tificiali bonificatori, impartisce alIa fertile pianura di terra 
fermn una singolare caratteristica, per cui si appare ricca di verde, quando 
nella cocente estate la zona carsica che Ie sta ad oriente si mostra deserta e 
infuocata dal sole. 

E' questa la circoscrizione che attende dalle opere di bonifica del Bran
colo, del Fossalone di Grado, e dell'isola Morosini, la redenzione agraria 
di un vasto territorio, oggi Clilla di mi.:.tsmi e nemico di una prospera vita 
l'ul'ale. 

2. -. Dati demografici e notizie etnografiche. 

Dai due ultimi censimenti nfficiali del 1921 e del 1931 ricaviamo Ie 
lieguenti cifre: 

Ceoslmento 1921 Ce",lmeoto 1931 

POPOLAZIONE Numeri 

I 
per Kmq. 

Numerl ' \ 
per Kmq. 

assoluti 

I 
assoluti . 

I e Dumeri dl S. T. dl S. P. e Dllmerl dl S. T. di S. P. indici indiei 

l'opolazione presente (di latto) . 32.487 139 248 ~1.870 178 319 
(100) (128,9) 

Popolazione resldente (legale) 31;M7 134 ~O ~.089 179 321 
(100) (13a, 8) , . 

Ie quali ci attestano innanzi tutto una densita demografica per Kmq. di 
S. T. notevolmente superiore a quella delle due circoscrizioni interne della 
provincia, e notevolmente inferiore a que}la della cil'coscl'izione collinare
litoranea. Se confrontiamo la densita per Kmq. di S. A. F. rileviamo invece 
elle 181 circoscrizione in parola ha un carico demografico che e di poco infe
riore a quello della circoscrizione collinare-litoranea, mentre equivale a 
circa 4 e 7 volte rispettivamente quello della XIV e XV circoscl'izione. 

Il movimento migratorio e molto pill intenso rispetto a qneUo delle 
precedenti cil'coscrizioni: e cio una conseguenza .della presenza nella zona di 
centri industriali, come Monfalcone, Grado, e Bonchi che l'ichiamano 0 re
spingono a seconda dei casi, notevoli masse di lavol'atori. 

A rendere la circoscrizione .pio. autonoma in rapPol'to alIa domanda e 
otfel'ta di lavoro, contl'ibuiranno nptevoimente Ie opere di bonifica in corso 
ehe giovel'anno a fissare alIa terra masse ingenti di lavoratol'i rurali. che 
attualmente alimentano ii fenomeno migratorio sia pure di carattere interno. 

Dal confronto fra Ie cifre rilevate cOQ i due censimenti, l'isulta un incre
mento decennale notevolmente superiore a quello medio del regno. Trattasi 
pero di· un incremento non uniforme per i singoli comuni della zona; difatti 
per lu. popoluzione presente vi ha in testa quello del 53 % (Monfalcone), se-
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guono' quindi quelli del 43 % (Doberdo del Lago e Staranzano), del 21 % 
monchi dei Legionari) e poi gli altI'i compresi fra il 3 % e il 12 %; dimo
doch~ 8e isoliamo dalla popolazione presente della circoscrizionequella del 
('omune di Monfalcone, rileviamo un incremento medio decenale pari a 0,15; 
mentre Be 10 stesso isolamento 10 facciamo in rapporto alla popolazione 
rCliidente, rileviamo un incremento medio deceunale del 0,23, dal quale pill 
~ meno si distaccano gli incrementi relativi ai singoli comuni (0,65 per 
.l1 onfalcone). 

Quando si pensi che Monfalcone e centro industril,tle di prim'ordine, i 
,·i1ierl fatti non appariranno privi d'importanza. 

II censimento 1921 distribui come appresso gli abitanti presenti fra 
('entri e case sparse: 

PopolazioDO pro88Dte In 8iogoli oontri 

" " " O&SO sparso • 

'rotalo 

~omeri assoluli . % 

31.8.a 
643 

32.481 

98,02 
--.!,98 

100,00 

Dimodoche, l'agglomeramento degli abitanti in centri piii. 0 meno pOpO
IOld, si manifesta qui ancor piii. intenso che altrove; in rapporto a tale distri
hllzione ~ anche presumibile che lievi modificazioni siano state constatate 
dall'ultimo censimento generale. 

Dal punto di vista etnografico, si hanno nella zona tre sth'pi: italiana, 
ladina e slovena, quest'ultime due scarsamente l'appresentate. 

Degli abitanti presenti al 1921, ne furono censiti 32.212 cittadini italiani 
e 275 straniel'i. L'ambiente risulta insomma ben diverso da quello delle pre
cedenti cir~oscrizioni anche dal punto di vista etnografico. 

3. - CaraHere economico del territorio. 

Astraendo dal centro industriale di Monfalcone e altri minori, l'econo
mia del territorio ha carattere prevalentemente agrario. 

Dall'ultimo catasto agrario aggiornato risultano i'seguenti dati: (vedi 
specchietto a pag. seg.). 

La ripartizione della S. L. fra, i grandi investimenti si rivela cioe molto 
dissimile rispetto a quanto avviene nelle pl'ecedenti circoscl'izioni. Notiamo 
pero 180 enOl'me estensione improduttiva, cui si contrappongono Ie limitate 
supel'fici a culture estensive: particolarmente quelle ,dei prati-pascoli e dei 
bOlK'hi; mentre notevole sviluppo vi hanno i pascoli permanenti e l'incolto 
prOlluttivo. Sono i prati-pascoli pal'ticolarmente diffusi nel 'comune di Do
berdo del Lago (Ha. 177 ossia il 19 % della S. A. F.) mentre mancano 0 

im'estono limitatissime estensioni negli altri comuni della zona. Pure i 
boschi non sono imiformemenie distribuiti: nel solo comune di S. Canziano 
illvestono 491 Ha. (16,63 % della S. A. F.), negli altri comuni ° mancano del 
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tutto 0 si limitano a trascurabili superfici. Sono in prevalenza cedlii di 
palude, nei quali l'ontano, il salice, il pioppo bianco del Canada _predomi
nanD suI frassino, sulla robinia e Bulla quercia. 1 pascoli permanenti tro· 
vansi soltanto nei primi cinque comuni: nel solo comune di Grado vi inve
stono 1306 lia. ossia il 55 % della S. A. F.; la lora produzione in fieno si 
caicoia in Q.li 5 per Ha., inferiore quindi a quella dei pascoli del postumiese. 

In complesso, non Bulle culture estensive l'economia terriel'a e fondata, 
hens! su quelle propriam~nte agrarie, il cui recente sviluppo e pit) che mani
festo, in special modo nelle aziende orientate verso Ia massima intensifica
zione. agraria . . 

'l(. 

QUALTTA. DI COLTURA E DI INCQLTURA Superficie . della S. T. I della S. P. I della S. L. 
Ra. 

Seminativi semplici e arborati. 5.895 25,16 45,21 69,40 

Prati permanenti . 2.326 9,93 17,84 27,311 

Colture specializzate di pianle lognose 273 1,16 2.09 3,22 

Superficie lavorabile. 8.494 36,25 65,14 100 -

Prati-pascoli permanenli 269 1,16 2,06 -

Pascoli pel'manenti 2.520 10,76 19,32 -
Boschi 657 2,80 , 5,04 -. 
Incollo produttivo. 1.155 4.69 !I,M -

SuperOcie agraria forestalo. 13.095 55,66 100 - -
SuperOcie improduttiva. 10.404 44.34 - -

Superficie territoriale. . 23.499 100 - - -

Fra i seminativi, che investonopoco menD della meta della S. A. F. e 
circa i 7/10 della S. L., quelli. semplici occupano 1840 Ha. e quelli arborati 
4055 Ha.: per cui i primi stanno ai secondi come 1 :2,20. 

In rapporto alla Buperficie produttiva, non sono l'egolarmente distribuiti 
fra i singoli comuni, sicche risulta che il grado di attivita. eo intensita cultu
rille non e '10 stesso in tutta la circoscrizione. 

La ripartizione di essi fra Ie singole culture pUG l'itenersi la seguente ~ 
% 

Superficie del semioatho lorda 
Ra. da tare 

Cf'reali . 3.31' 57,2 

Piante di foraggio 1.231 21,0 

Colture varie . 485 8,3 

Piaote iodostriali. 80 1,3 

Tare e spazi sotto Ie alberature '119 12,2 

Totale 5.895 100,0 
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In tutti i comuni della zona, ad eccezione ill quello diDoberdo del Lago, 
i cereali si estendono su oItre il 50 % del seminativo e fra essi, il frumento 
oceupa il secondo posto come mostra il seguente prospetto in cui sono indi
eateanche Ie produzioni unitarie: 

SuperOcie % Produzione 
CERIL\LI 

del scminativo media per Ha. 

Ba. Q.li 

Mail . ll.11l' 65,0 30,0 

Frumento 9.';(' 28,2 20,0 

Avena i90 5,7 18,5 

Segal. 30 0,8 18,0 

0'10 .. 10 0,3 15,0 

Tolal •. 3.374 10~,0 

In rapporto alIa produzione frumentaria, merita. di essere rilevato il 
ratto che mentre nelle grandi imprese c~pitalistiche 'ie produzioni medie 
pel' Ba, oscillano fra 18 e 32 Q.li, nelle piccole proprieta coltivatrici si sono 
avute punte di oltre 53 Q.li e medie frequenti di oltre 32 Q.li. 

Ardito, Mentana, e Villa Glori fra lerazze elette pl'ecoci, occupano 
drca meta della superficie a grano; l'aItra meta essendo ripal'tita fra·GentH 
I'OSSO mutieo, Todaro 48, 'Vilmol'in e Todaro 96. Pift·"geheralizzata che altrove 
I' la conchnazione chimica invel'nale e primaverile, "Ia quale ci spiega Ie mag' 
~il)ri produzioni unitarie. 

n rna is segue' al prato artificiale 0 a se stesso; non e soggetto a molte 
cure da parte degli agricoltori, non essendo i lavori sempre rllzionali ne 
rutti in epoca opportunlt, scarsi gli ingrassi con letame mal conservato e 
incomplete fe concimazioni chimiche; sicche anche la, irtigazione, che e pra
ticata in due tempi e spesso in ritardo, non puc) portare tutti quei benefici 
f~he sarebbero desidel'abili. 

Fl'a Ie varieta maggenghe pin diffuse si citano il Rostrato bianco, il 
Dente di cavallo (Giallo e bianco), 10 Sterling; fra Ie varieta agostane: il 
~ostrano dell'Isola e il Pignoletto d'oro; ira Ie cinquantine: il Bl'egantino 
fliulano. 

I prati artificiali avvicendati vi assumono una considerevole impor
tanza, sia per 131 superficie che occupano come per la massa ingente di forag~ 
gio cheforniscono; trattasi quasi esclusivamente di medicai di durata bien
nale 0 triennale che consentono 4 0 5 sfalci all'anno e assicurano pl'oduzioni 

, che oscillano fra 125 e 150 Q.li pel' ettaro; mentre dal' trifoglio bianco e 
dalla lupinella, coltivati nei terreni pin scadenti, si ottengono produzioni 
molto pin basse. La 101'0 distribuzione, in rapporto alIa superfice dei semi-
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lmtivi, non e. molto unifOl'me; da un minimo del 14,5 % del seminativo neI 
('omune di Fogliano, si sale per gradi ad un massimo. del 33,6 % nel comune 
di Grado. 

Le culture intercalari praticate in tutti i comuni, non sono. cosi diffuse· 
(~ome nelle precedenti circoscrizioni: investono appena 481 Ha. ossia poco. 
pin dell'8 % della superficie lorda dei seminativi. 

Pure Ie patate, i fagiuoli, i cavoli, Ie rape i pomodori, Ie carote, i piselli 
Il gli asparagi non vi assumono l'importanza economico-culturale che e 
propria di- esse nelle altre zone della provincia. Dimodoche, non sugli ortaggi 
di gl:ande cultura e fondato l'ordinamento culturale delle imprese agrarie. 
hensi, sulle culture cerealicole e su quelle foraggere, che si avvicendano con
tinuamente dando luogo II: rotazioni varie: biennaIe, triennale e quinquen
nale: quest'ultima introdotta con Ia medica, va sempre pin generalizzandosi 
in conseguenza della sempre maggiore estensione che la preziosa foraggera 
va· occupando. 

II tabacco Kentuky. e l'unica pianta tipicamente industriale coltivata 
nella circoscrizione; va soggetta al mal del mosaico ed al marciume (thiela
via basicola) nei semenzai, e produce in ragione di. 12-15 Q.li per ettaro. 

AlIa produzione foraggera dei prati artificiali avvicendati, si aggiunge 
quella dei prati perlllanenti dei quali circa'unl'nigliaio 'di ettai.;i sono irrigui; 
In 101'0 produzione media in fieno raggiunge i 50 .e i 100 Q.li per ettarq 
rispettivamente nei prati asciutti e in quelli irrigui; per cui la massa totale 
di foraggio' da essi ottenibile -equivale approssimativamente a quella realiz-
7.itta dai pratiavvicendati. , 

AIle culture erbacee si associano quelle ilrboree da frutto e da foglia per 
('.ompletare l'ordinamento culturale. 

Va anche qui distinta una frutticultura specializzata ed una frutticul 
tum campereccia; cosi dicasi per la viticuitura. 

Della complessiva superficie a culture legnose specializzate, 87 ettari 
sono a frutteti e i rimanenti 186 a vigneti. Fra i primi, il pescheto vi assume 
una decisiva prevalenza'; fra i secondi si hanno vigneti per la produzione di 
vini· rossi (Franconia, Merlot, Cabernet, Refosco, Jaquez, Seibel) e di vini 
bianchi (Riesling italico, Malvasia, Traminer, Silvaner, Verduzzo, Ribolla 
e Taylor), oltre a vigneti per uva da mensa (Chasselas dorato e bianco, 
Moscato rosa e bianco, Regina, Malvasia e Isabella). 

Nella frutticoltura campereccia sono diverse varieta di ciliegio, di su
sino, di melo e di pero che si contendono il ca~po. In rapporto alIa produ
zione delle frutta poIpose si puo ritenere che la circoscrizione concorra at
tualmente con appena 600 Q.li a quella totale della provincia che si fa ascen
dere a circa 34.000 Q.li annui. 

La coltivazione del gelso e molto intensificata in questa zona, la cui 
economia risente percio dell'attuale crisi serica; risarcimenti di gelseti di-
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'trutti daHl! guerra e nuovi impianti hanno contribuito alIa sua intensifica
::ione cbe, in condizioni pin favorevoli per l'allevamento del filugeUo, po
tl·ebbe essere ancora pin spinta e meglio sorretta da pratiche razionali, che 
uttualmente Bono pin 0 meno trascurate. La produzione odierna in foglia 
Hi fa ascendere a 10.000 Q.li. 

L'entitA del patrimonio zootecnico al 1930 risuIterebbe come al prossimo 
quadl'o: " 

Cifre assolute % 
SPECIE abilanti 

(capi) resideoti 

B""ioi. 3.~ 7,04 

Cavalli. 826 1,63 

,bioI 58 0,12 

Mull. 18 O,M 

Suioi . 1.366 2,80 

Peco .... 692 1,41 

upre 363 ' 0.74 

Per Ba. di 

S, P. 

0,26 

0,06 

0,10 

0,05 

0,03 

di S. L. 

0,10 

0,16 

0,08 

0,04 

Le cifre indicate sono bastevoli per dimostrarei che l'industria di alle
vamento del bestianie ha davanti a se grandi possibilita di sviluppo, quando 
1110 si inetta in rapporto all'ambiente economico-agrario piu che favorevole 
alIa produzione foraggera, che deve percio essere fortemente intensificata. 

E' anche da tener presente ehe Ie vicende della guerra' furono in questa 
circoscrizione quanto mai funeste, in particolar modo per Ie razze bovine 
indigene delle quali non rinIase traceia. L'allevamento attuale Hi basa sulla 
pezzata rossa (rinsanguata Simmenthal) a triplice attitudine: s'incontrano 
tuttavia anche animali di aItre razze (Mollthaler, Pinzganer, Switz). 

L'allevamento ovino e eeonomicamente molto menu importante rispetto 
a quello delle zone interne della provincia, e quello caprino a carattere del 
tutto domestico, poicbe sono Ie famiglie operaie ehe hanno fornito al censi
mento la quasi totalita delle capre. 

I suini rappresentano una fonte di reddito non traseurablIe pel' aleune 
grandi aziende, che- allevano Ie razze Jorkshire, Large breed e Reggiana, 
dalle quali derivano gU svariati incroci col maiale tedeseo. 

L'allevamento del pollame e notevolmente pin sviluppato. che nelle altre 
eircoscrizioni: mantiene tuttavia carattere domestieo; partieolare menzione 
merita l'allevamento dell'anatra di Barberia. 



- 250 -

Al contrario, meno sviluppata vi e qui l'apicultura, poiche il censimento 
1930 rilevo 300 arnie fra razionali e villiche. 

L'allevamento del baco da seta costituisce una industria trasformatrice 
delle piu importanti. La razza prescelta e l'incrocio cinese bigiallo, che 
arriva a produrre fino a 106 Kg. di bozzoli per ogni oncia di 32 Grammi: 
la. media e comunque ill' 75;80 Kg. per oncia, per cui dalle 350 oncie circa 
Itllevate, si ottengooo annualmente intorno a 27.000 Kg. di bozzoli. 

Non tutto il latte pro4.otto nella circoscl'izione e venduto 0 trasformato 
entro i suoi contini. 80ltanto la latteria turnaria di Cassegliano raccoglie 
3·3,3 Q.li di latte al giorno per trasformarlo in burro e formaggio semigrasso 
tipo' Montasio. Molto dellatte della zona fa capo aIle latterie delle provincie 

. confinanti (quella di Fiumicello da una parte e quella di Romans d'Isonzo 
dall'altra). 

L'industria della distilleria e pressocM soppressa per i citati motivi di 
carattere fiscaIe" che hanno 'causato anche Ia chiusura della distilleria di 
acquavite a Ronchi dei Legionari che produceva 50 HI. di distillato. 

L'attivita cooperativa si esplica in favore della .manipolazione indu
striale del tabacc·o;' quattro essiccatoi funzionano nella circoscrizione, dei 
quaJidue appartengono al consorzio fra t!1bacchicultori di Ronchi dei Legio
nari, uno e situato a Isola Morosini e l'altro a Fogliano di Monfalcone. 

Mancano invece gli essiccatoi cooperativi bozzoli, per cui gli interessati 
sono costretti a ricorrere al vicino essiccatoio diCasenzano in provincia di 
Udj.ne capace di,lOOO Q.li. ' .. 

Particolare menzione, in quanto ha rapporto con l'agricoltura, ·merita 
l'industria delle ~este svolta attraverso il consorzio dei cestai di Fogliano, 
che ricorre pure all'acquisto del materiaJe necessario fuori provincia e al
l'estero. Pure sviluppata fu in passato l'industria casalinga delle fruste 
confezionate col bagolaro (celtis australis). 

* * * 

Diversamente da quanto si e notato per Ie altre circoscrizioni, si hanno 
in questa aziende agrarie con gradi elevati di intensita capitalistica e con 
gradi piu bassi di attivita, culturale. Oltre It numerose macchine operatrici 
(mietitrici, falciatriCi, svecciatoi, aratri, ecc.) anche i trattori cooperano ad 
innalzare l'entita del capitale macchine e attrezzi. Tutto cio e conseguenza 
della lllaggi~re diffusione che ivi" hanno Ie medie e.Ie grandi proprieta, della 
contig.urazion·e pianeggiante dei terreni, della maggiore disponlbilita finan
ziaril1 degli agricoltori';: nonche della maggiore regoIa)'ita e<l:"estensione dei 
sillgoli appezzamenti non confusamente occupati daJl'e piante arboree. 
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AI maggior impiego di capitali di esercizio fa anche riscontro un mag
gior grado di produttivita del territorio_ Si osservino i dati seguenti e si 
confrontino con i corrispondenti delle altre circoscrizioni: 

IlIIponiblle catastale compl8ll8ivo (1) 
• per ettaro (21 • 

*** 

1925 

77'.55' 
60 

1930 

798.159 
51 

In mel'ito all'attivita industriale e commerciale della circoscrlzlOne, 
diamo i dati del. seguente prospetto (censimento 15 ottobre 1927): 

I-ndustria Commercia 

Esercizi Addetll Esercizi Addetti 
COMUNI 

Nume.i I I Per Nume.i I lab:(:'nti Nume.i I I Per Nume.i I I '/ .. % Kmq. % % Kmq. % abitanti 
88!oluti diS.T. assoluti residentil assoluti diS.T. assoluti r&;ideoti 

1 '1 
Doberdb del Lago . 5 0,71 0,47 12 0,10 13,4 9 1,13 0,.86 21 1,2~ 23,4 
Foglianodi Monlalc. 27 3,86 3,'? 266 2,31 IH,2 " 5,55 5,66 80 4,75 34,3' 

Grado. 192 27,43 1,67 820 7.07 139,2 121 15,26 1,05 169 iO,03 28,7 
Mon'.lcone . . 249 35,57 12,55 9.045 77,96 370,8 363 4,>;,77 18,30 1.015 60,27 41,6 

Ronchl del Legionarl 111 15,85 6,96 1.1" 9.86 185,5 100 12.62 6,27 196 11,64 31,8 
it CaDzlan d' bonza 60 8,57 1,76 200 1,72 53.3 65 8,19 193 101 6,00 26,9 
·S. PIer d'(sonm. 6 0,86 0,66 10 0,08 5,8 16 2,02 1,76 16 .0,95 9,2 

Staranzano . 17 2.43 0,96 37 0,32 18,0 29 3,66 1,65' 40 2,38 19,5 
Turrlaeo . 33 4,72 6,26 64 0,56 35,8 46 5,80 873 46 2,74 25,7 

100 -------- -- -----
Total. , 700 2,96 11.598 100 236,8 793 100 3,37 1.684 100 34,3 

Sa isoliamo dal complessivo numero degli addetti all'industria e al com
mercio, quelli del comune di Monfalcone Ie cui industrie assorbono oltre 1/3 
del' totale abitanti, otteniamo che su 1000 abitanti residenti, 52,1 sono ad'
detti all'industria e 13,6 al commercio: ,percentuali quindi ancora pin basse 
di queUe rilevate per Ie precedenti circoscrizioni. Per cui il cal'attere preva
ientemente rurale della popolazione produttiva non PUQ ~ssere messo. in 
dllbbio. Fra l'industrie esistenti, oltre quella delle costruzioni navali e queUa 
pteccanica che rappresentano il principale 11ucleo industriale della circo
J!crizione, queUa delle reti da pesca di carattere casalingo e saltua.rio aSllorbe 
un certo numero di donne: ~ maggiormente sviluppata nel comune di Grado 
a molto meno in quello di Monfalcone, poiche in quest' ultimo ad occupa2;ioni 
]Jill remunerative a pin continuative PUQ accudire la ·popoln:zione. 

(1) Non vi l! compreso' quello del comul)e dl Grado met;ltre vi l! Incluso quello del 
oComune d1 Dulno-Aurlslna. 

(2) 81 tenga presente l'aumento del territorio nel 1930, 
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Societa che gestiscono l'industl'ia. delle conserve alimentari sono costi
tuite in . Grado ed in ~onfalcone: i tre stabilimenti di Grado impiegarono
nel 1929complessivamente 250 addetti, quello di Monfalcone 50. Va peri) 
no.tato che tali maestranze vanno soggette, a forti variazioni per effetto del
l'instabilita dell'industria dovuta alIa crisi ~ondiale e alIa diminuita eapa
cita d'acquisto del consumatore. 

All'industria delle pesea che e alquanto sViluppata nei porti naturali di 
Grado e di Monfalcone, e interessato un numero non trascurabile {ii famiglie 
di operai che in parte attendono pure ai lavori campestrL 

'Isola e poi il centro principaleper l'industria della eonservazione del 
pesde del golfo. Anche l'attivita di tali industrie e soggetta a forti variazioni 
di anno in anna dovute all'instabilita della stagion1l peschereccia e alIa con
trazione notevole dei prezzi di mercato del pesce. 

Le industrie chimiche costituiscono per la eircoscrizione un altro im
pOl'tante nucleo, del quale fan parte gli oleifici e gli stabilimenti della. 
Solvay di Monfaleone, i quaU ultimi, distrutti durante la guerra e ricostruiti 
dopo la liberazione, assorbirono nel 1929 l'attivita di circa 570 dipendentL 

L'iIidustria del forestiero e pure notevolmente sviluppata in partieolar
modo nel comune diGrado, il cui capoluogo costitui~ce la stazionebalneare' 
piu importante di tutta la provincia: difatti al 10 gennaio 1930, dei 387 
iscl'itti alIa sezione provinciale « Alberghi e T~rismo» della Federazione 
provinciale fascista dei commercianti, 273 risiedevano nel comune di Grado
e il movimento medio annuo di for,:stieri nel triennio 1928-30 fu di circa 
17.000 persone. 

In riassunto, l'attivita industri!lle e, di ri1lesso,- quella commerciale, sono
concentrate nei territori di Monfalcone, Grado e. Ronchi dei Legionari, i 
quali costituiscono t1inti centri di attrazione anche per la popolazione rurale 
delle vicine campagne; sono in Particolare i piccoli proprietari terrieri ehe 
attratti dalle industrie in determinati e fortunati momenti economici, la
sciano il fondo posseduto iIi balia delle forze piu giovani della famiglia
rendendosi pel' tanto non autonomi, mentre i1 fondo medesinio potrebbe 
assorbire- tutta Ia capacita lavorativa dell'intel'l1 famigUa e dare redditi 
gl.obali nl?tevolmente maggiorL 

Da questa fenomeno che e maggiormente diffuso nelle circoscrizioni con 
importanti centri industriali, non sono esenti neanehe Ie circoscrizioni pret
tllmentE' agricole e da essi piu 0 meno Iontane. Dimodoch€> se riconosciamo. 
come e doveroso riconoscere, che frequentemente Ie cause ehe 10 determinano 
risiedono, non nell'impossibilita per Ie famiglie contadine di trarre dal fondo
terriero lavoroe reddito suffieienti, rna nel mlraggio di piu pronti e men 
rischiosi guadagni, sarebbe, piu cha utile, necessario impedirlo: ne trarreb
bero vantaggio, oltre all'agrieoltura ehe sarebbe pill eurata, anehe Ie classi 
operaie urbane che avrebbero maggiori possibilita di occuparsi. 
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CAPITOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA, IMPRESAE MANO O'OPERA. 

1. - Divisione del territorio agli· effeHi della proprieta e del frazionamento. 

La superficie produttiva di cui, al catasto agrario, risulta ripartita come 
al seguente quadro fra Ie singole categorie di proprietari: 
= 

Supe rOcie produttiva 

CATEGORIE DI PROPRIETARI total. 

I 
lavorabile 

I 
pascoliva 

I 
boscala 

Ha. I 0' Ha. I % Ha. I % Ha. I % 10 

Corouol 2.510 ",a~ 3.12 2.057 52,89 ~~'& Entl ecc1e!oiaslici. 215 1,66 178 2,10 15 O,~ 22 3,35 

Penon8 Osiebe prhrate. 10.370 79,11 8.05~ M,78 1.872 46,71 447 68,Oi 

ToLaI. 13.095 100 I 804M 100 3.9M 100 657 100 

Non esistono dunque nella circoscrizione ne beni fondiari dello 8tato, 
lie beni di Enti di beneficenza e di proprieta collettive (Ellti civili). Pure 
gli Enti ecclesiastici vi figurano proprietari di piccole superfici, fra Ie quali 
qllella lavorabile supera di gran lunga quella pascoliva e boscata. 

Al contra rio, Ie proprieta di comuni censuari vi sono alquanto estese: 
relativamente assai pio. estese che nella circoscrizione carsica del sesanese, 
e pl'essochil equivalenti per superficie occupata, a quelle della circoscrizione 
coIlinare-litoranea:. In rapporto ad esse e anche da rilevare 1a non trascu
rabile superficie lavorabile (prato stabile) che e ceduta in amtto 0 in enfiteusi 
agli al,rricoltori delle val'ie localita; restano comunque i pascoli a formare il 
nucleo fondamentale delle propl'ieta comunali, poiche anche i boschi, che 
investono poco meno di 1/3 della superficie boscata della zona, non arrivano 
nd occupare che il 7,5 % della superficie produttiva appartenente.ai comuni. 
I pascoli sono ubicati nelle valli e nelle zone precollinari; quelli precollinari 
sono dati in affitto durante I'inverno, ill solito ai pecorai pl'ovenienti dal-
1'Istl'ia (Cicceria), mentre durante la primavera e l'estate Perba diessi e 
messa all'asta; quelli vallivi sono dati in amtto anche per 131 dUl'ata di 2 0-3 
anni. Non esisterebbero insomma. gli usi civici. 

I boschi sono governati per circa 3/4 ad alto fusto di pini e per l'altro 
quarto a ceduo semplice· di pioppo, ontano, salice, acacia e carpino_ I tagli 
nei cedui sono regolari: il prodotto (in piedi) e messo all'asta in lotti. 
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In tutti i comuni amministrativi sihanno comuni censuari proprietari' 
di beni fondiari: questi sono tuttavia· maggiormente accentl'ati nei comuni 
di Grado (Ba. 1482 di cui 195 a prato), Monfalcone (Ha. 537 di cui 31 a 
prato), Doberdo del Lago (Ba. 185 di cui 5 a prato) e Fogliano di Monfalcone 
(Ha. 173 di cui 5 a prato). 

Le persone fisiche private si ripartiscono i 4/5 della S. P., oltl'e i 9/10 
della S. L., quasi la meta della superficie pascoliva e poco menu dei 7/10 
della superficie boscata. 

E' da tener presente ch~ nella superficie pascoliva abbiamo compreso 
anche l'incolto produttivo, che in alcune ]ocalitii e assai esteso e costituito, 
di regola, da zone a falas('o. 

Insomma anche per questa zona, i fenomeni che pill. avanti esporremo 
riguardano sopratutto i privati, in quanto Ii riferiamo alla- S. L. che a que
st'l1ltimi appartiene quasi per intero. 

Le solite tabelle delle variazioni catastali ci hamlo consentito di com
pilare il seguente specchio, Ie cui cifre sono nette da quelle relative al co
mune di Grado, mentre comprendono queUe relative al comune di Duino 
Aurisina. 

Ditte Partieelle 

DA.TA. DEI RILEVA.MENTI Superficie 

I 
N. 

Numer! assoluti I Superllcie Numeri .s,oluti I media Particelle 
o numerl indie! media per Ditta e numeri indici per particella possedute per· 

Ditta 

30 giugno 1925 5.6T3 2,4869 35.382 0,3945 6-,3 
(100) (l00) 

30 giugno 1930 (1) 6.5s'1 2.6305 40.163 0,4295 6,1 
(116,8) (113,5) 

(1) 11 maggio. numoro dolle DiU .. 0 delle partieelle per l'anno 1930 dipende in parte da un aumento varill
catasi nella superncie territoriale della circoscrizione. 

Non essendoci compl'ese Ie Ditte e quindi il territorio del comune di 
Grado, Ie cifre suindicate meglio ci inquadrano la situazione della, distribu
zione della superficie produttiva; poicbe dei 10.385 Ba. improduttivi presenti 
nella circoscrizione, 9155 appartengono proprio al solo comune di Grado. 

Comunque Ie superfici medie di ogni Ditta e .di ogni particella sono sem
pre riferite alIa S. T. e quindi pill. 0 menu alterate, a seconda dei comuni, 
dalle gra.il.di estensioni dei beni fondiari comunali. 

Qualora esse siano deter~inate infunzione della sola S. P. 0 S .. L. di 
proprieta privata, subiscono forti diminuzioni, fino a ridursi rispettivamente 
a poco piu di 2 Ba. e di. IBa. per ogni Ditta. 

Dimodocbe, anche in questa zona il frazionamento fondiario e molto 
spinto, mentre nessun mezzo tende ad eliminare la' continua riduzione del
l'unita fondial'ia. Possono servire di dimostl'azione a1 riguardo, oltre quelle 
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gh)' citate, anche Ie cifre seguenti: nel 1927 Ie Ditte appartenenti al Consorzio 
acgue dell'agro monfalconese, erano 1712; nel 1931 sono salitea 2073. Le 
cause di una siffatta frammentazione fondiaria sono sempre da ricercarsi nel 
sistema latino, disordinato, caotico ed egoisticoper effetto del quale si pro
cede inesorabilmente alIa divisione e frammentazione della proprieta fon
diaria e delle corrispondenti costruzioni. 

Fl'a il 1929 e il 1930 furono eseguite 562 volture catastali Ie guali, rap
portate al numero delle Ditte presenti al 1929, si danno un grado di mobilita 
della proprieta fondiaria pari all'8,7 %: minore cioe di tutti quelli relativi 
aIle aItre circoscrizioni della provincia. 

Della effettiva ripartizione della S. L. fra grandi, medi, piccoii e picco
lisllimi proprietari, diamo Ie seguenti cifre assolute e percentuali che vo
gliono essere ritenute largamente approssimative: 

ell... assolute % B., 

Proprieta mlnorl di Ha. 2 3.56'1' 42 

.. da Ha. 2 a 10 • 1.274 15 

.. .. .. 10 .. 50 • 425 

.. .. .. ·50 It 200, 2.294 27 
di oltre Ha. 200. 934 11 

Totale 8.494 100 

E' questa cioe la circoscrizione nella quale, a differenza delle precedenti, 
una buona parte della S. L. e in mano'di pochi medi egrandi proprietari. 
Comunque Ie piccole e piccolissime propl'ieta vi sono larghissimamente rap
pl'esentate e quel che interessa rilevare si e che gran parte di.esse :non sono 
sufticienti a dare autonomia ·economica aIle famiglie interessate: sicche 
queste si trovano nella necessita. di fornir lavoro fuori d~lla; propria azienda 
e fuori del campo agrario per completal'e i redditi terrieri. E' pero da tener 
presente al riguardo, l'osservazione fatta in merito aHa forte attrazione eser
citata sui piccoli e piccolissimi proprietari coltivatori, da parte dei citati 
centri industrialL Ma comunque stiano Ie cose, certo e che all'ocCupazione 
agl'icola si sovrappone e si incol'pora spesso quella industriale formandosi 
cost Ie solite confuse categorie' professionali, che vivono sommando insieme 
redditi complementari derivati da. fonti varie e non affatto interdipendenti. 

2. - Rapporti Ira propriebi e impre6a (in % della S. L.). 

Si PUQ ritenere che sui 95 % della S. L. prenda sviluppo la proprieta 
imprenditrice, sui rimanente 5 % quella non ill'nprenditrice (affitto ed end
teusi). Della proprieta. imprenditl'ice sitrovano applicate Ie tre forme: 
coltivatrice (58 % di S. L.), capUalistica (37 % di S. L.) e capitalistico-col
tivatrioe (t %); quest'ultima e ridotta ai minimi termini per effetto del vi-
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gente scambio d'opem fra piccoli proprietari coltivatori, sicche ra1'ISSlIna
mente ricorrono all'assunzione di contadini salal'iati. Una delle cause che 
porta ad applicare su larg:1 scala 10 scambio d'operae da trovarsi nel fatto 
che Ie famiglie lavoratrici riducono la capacita. lavorativa in seguito a t1'a
sformazione temporanea 0 pel'manente di alcuni 101'0 membri in operai del
l'industl'ia.; sicche, se tale r!duzione puo, in determinate epoche dell'anno, 
servire a ristabilire l'equilibrio fra detta capacita e bisogno di lavoro del
l'azienda, in certe altre epoche di maggiore attivita aziendale provoca invece 
la rottura di esso, mettendo conseguentemente la ridotta famiglia nella ne
-cessita di porvi riparo: e vi ripara con 10 scambio d'opera; il quale quindi 
mentI'e limita Ie possibilita di occupazione pel' il puro salal'iato che non ha 
terra da lavorare, causa anche una certa trascuratezza negli ordinamenti 
.debe piccole e piccolissime aziende. 

Poiche trattasi di proprieta coltivatrici di siI).goli contadini sono esse 
piccole e piccolissitne: Ie aut6notne comprendono circa il 18 % della S. L., 
Ie non autonome il rimanente 40 %. 

Si hanno invece piccole (in minoranza), medie e grandi proprieta capita
_listiche. 

Nei casi di scissione fra proprieta e impresa, so no l'affitto e l'enfiteusi Ie 
.due forme applicate; l'una e l'altra rigu~rdano quasi esclusivamente i beni_ 
.lavorabili di proprieta dei comuni e degli Enti ecclesiastici. Dell'affittanza, 
·che si estende pure sulle zone attualmente a falasco, si avrebbero presenti 
tlltte e tre Ie forme ~ lavoratrice (4 % di S. L.), capitalistica (1 % di S. L.) e 
-capitalistico-lavoratrice (t % di oS, L.). All'affitto di appezzamenti pili 0 

menu es~esi di S.L. ricorrono gli stessi piccoli e piccolissimi proprietari 
·coltivatori: cosjcche si ha il solito gruppo, sia pure non numeroso, di pro
prietari-affittuari imprenditori, autonomio non autonomi. 

.3. - Rapporti fra impresa e mano d'opera (in % della S. L.). 

Vogiiamo evidentemente riferirsi aIle imprese capitaZ-istiche e capitali
stico-lavoratrici della proprieta. e dell'affittanza. 

Anche qui si tratta di rapporti stabiliti nella proprieta appoderata fra 
imprenditol'i capitalisti e singoli coloni parziari puri (37 % della S. L.); 
-esistono tuttavia rarissimi casi di rapporti fra impreditori capitalisti e sin
goli coloni parziari quasi affittuari (affitti misti) e altri nella pl'oprieta. appo
derata e non appoderata fra iInprenditori-capitalisti 0 fra imprenditori capi
talisti contadini e singoli contadini salariati non partecipanti collettiva
mente all'impresa. E' pure da rilevare la presenza di proprietari imprendi
tori che hanno fondi condotti a colonia parziaria pura (mezzadria) e piccole 
.superfici (adibite per 10 pili a~ pesco e al tabacco) condotte con salariati jissi 
.e avventizi.L'appoderamento non e quello tipico della Venezia Euganea: 
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sono cio~ unita fondiarie di estensione varia bile e pJ.'ovviste di casa colo
nica soltanto in quelle plaghe dove ottima e la viabilita, che vengono con
.egnate a famiglie coloniche, la maggioranza delle quali abita quindi fuori 
del fondo. Qua e lA si incontrano Ie stesse famiglie di piccoli pl'oprietari 
coltivatori che sOIio al tempo stesso famiglie coloniche, in quanto e ad esse 
che alcuni proprietari capitalisti affidano i propri fondi con contratto di mez
zadria 0, rarissimamente, di affitto misto. Altre volte, ma. piu raramente, 
sono gli stessi piccoli affittuari coltivatori .che assumonoanche la figul'a eco
nomica di coloni parziari puri. Questa sovrapposizione di figure economiche 
deliva. dalla difficolta di trovare nella zona e fuori delle due categorie sud
dp.tte, famiglie di lavoratori che diana affidamento di ben condul'l'e il podere; 
il quale, d'altra parte, non sempre ha una estensione tale da garantire con
tinuita di lavoro ad una vera famiglia colonica. 

Nei rarissimi casi di rapporti con contadini non pal'tecipanti collettiva-
, mente all'impresa, il salario e l'unica forma di retribuzione per gli avventizi. 

mentre i fissi occupati esclusivamente nelle pochissime imprese capitalistiche 
a conduzione unita, percepiscono talvolta una retribuzione mista costituita 
da salario (in denaro e derrate) e partitanza. Chi fornisce gli avventizi e i 
fisl!li alle imprese capitalistiche della proprieta appoderata e non appoderata 
sono, di regola, Ie famiglie dei piccoli proprietari 0 dei piccoli affittuari col
tivatori, raramente quelle coloniche 0 quelle degli operai dell'industria. 

In conclusione, anche in questa zona, che e la pin evoluta della provincia 
dal punto di vista economico-agrario, si hanno rapporti fra classi capitali
stiche imprenditrici e classi lavoratrici quanto mai vari e, se vogliamo, al
quanta compiessi per Ie molteplici e varie interferenze e sovrapposizioni fra 
Ie llingole figure economico-rurali esistenti. 

Volendo quindi fissare con appro~simative cifre percentuali la quantita 
di lavoro manuale fornita dalle varie categorie- agricole, possiamo dare Ie 
seguenti : 

Sui 58 % della S. L. 
» 4» » » 
» 37» » ») 
» 1» ) )) 

da proprietari e famigliari 
») fittavoli » .)) 
) coloni parziari e famigliari 
») giornalieri e famigliari. 

Dal cM, risulterebbe ridotto ai minimi termini il bracciantato agricolo 
vagante. 

4. - Tipi economici eli impresa terriera. 

Possono ridursi ai seguend: 
a) ·piccole imprese lavoratrici integrali aventi Ie stesse caratteristiche 

economiche di quelle gia rilevate per la circoscrizione adiacente della provin
cia di Gorizia: Ie non outonome si svolgono approssimativamente suI 42 % 
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deUa S. L. ed hanno un'estensione mellia lavorabile che varia da 1/3 di 
ettaro a 2 Ba.; Ie autonome suI rimanente 20 % e con superfici coltivate 
variabili da 2 a 15 Ba. Tali percentuali ci dimostrano ancora l'influenza 
esercitata dagli affitti particellari, cui ricorrono i piccoli e piccolissimi pro
prietari coltivatori, sull'autonomia delle imprese in discorso, in quanto 
queUe svolte su terra esclusivamente altrui sono normalmente non autonome. 

AUa superficie lavorabile cosi delle forme autonome come di quelle non 
autonome si aggiungono spes so appezzamenti di pascolo e talvolta anche di 
bosco ,di propria appartenenza 0 presi in affitto dai comuni: dimodoche trat
tasi spesso di imprese a carattere misto agrario-pastorale. In generale sono 
provviste di propri attrezzi e di proprio bestiame prevalentemente da red
dito, mentre Ie abitazioni delle rispettive famiglie lavoratrici sono da queste 
possedute ma accentrate in paesi 0 villaggi~ si ha solo qualche rarissimo 
caso di impresa lavoratrice con abitazione suI fonda lavorabile; 

b) p'iccole imprese lavoratrici parziarie di coloni parziari puri 0 quasi 
a1Iittuari: globalmente considerate investono circa il 37 % della S. L: ma 
quelle degli affittuario-coloni si riducono a qualche ra;ro esempio; sono indi
viduali e stabili con superficie coltivata che varia da 8 a 10 Ba. cuisi ag
giungono talvolta terreni pascolivi e raramente boschivi; si pratica fra 
esse 10 scambio d'opera che Ie ren~e quindi pressocM indipendenti dal mer
catodel lavoro salariato. Raramente il fondo e provvisto di casa colonica; 
gli attrezzi necessari all'impresa sono immessi, di regola, dal colono (puro 
o q~asi affittuario), mentre il capitale-bestiame e diviso spesso in parti uguali 
fra propriet3lrio conduttore e colona puro.-

f: da. notare che aicune delle imprese di qut'Sto gruppo si svolgono 
sopra superfici ben pill ristrette di quelle accennate e costituiscono dei ne
cessari complementi per Ie imprese lavoratrici integrali su terra propria: 
vogliamo alludere a quei casi in cui il piccolo proprietario coltivatore non 
autonomo e anche colona parziario puro (partitante) 0 quasi affittuario nella 
pro'prieta capitalistica. Si hanno insomma ,tipici esempi di frammentazione 
delle stesse imprese lavoratrici; . 

c) piccole imprese capitalistico-lavoratrici che si svolgono su una mi
nima superficie lavorabile che puo essere rappresentata da frazioni di % di 
queUa totale della circoscrizione: d'altra' parte l'assunzione di mana d'opel'a 
salariata non ha Garattere continuativo ma saltuario: sono cioe alcuni operai 
salariati che vengono assunti volta a volta per una, 0 altra opel'azione campe
stre (fulciatura dei prati, mietitura ecc.); 

d) 'grandi e piccole imprese capitalistiche di ceti borghesi: vi vengono 
applicati i rapporti di colonia parziaria pura 0 di quasi affitto 0, raramente, 
di puro salario; sono pressoche tutte grandi, nel senso che si svolgono sopra 
superfici costituite da. pill unita fondiarie assegnate ad altrettante famiglie 
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coioniche, Ie quali singolarmente considerate danno Iuogo alle piccole im
prese Iavoratrici parziarie citate in b); globaimente intel'essano quindi il 
37 % della: S. L. e, menu rarissime eccezioni, Ia colonia parziaria pura ne 
forma il contratto base. Per quanto si riferisce alla 101'0 attl'ezzatura se ne 
hanno aicune che, oitre a macchine e attrezzi di proprieta colonica sono 
provviste anche di macchine e attrezzi di proprieta. del conduttore; 

e) possono ancora aggiungersi Ie itmprese lavoratrici 8U terra altrui a 
carattere pastorale e precarie: vogliamo riferirci a quelle che hanno per base 
territoriale i pascoli comunali e che si svolgono attraverso contratti di affitto 
- rinnovabili di anna in anna - stipulati fra i comuni stessi e proprietari 
di greggi provenientl dall'Istria. 

5. - Imprese staccate dal suolo, .ma streHamente connesse con I'agricoltura. 

Oltre queUe che fan capo all'essiccamento eO manipolazione del tabacco 
e queUe che mirano alla trasformazione di una parte del latte prodotto nella 
circoscrizione, tutte a carattere cooperativo, possiamo citare: queUe di fab
bricazione delle ceste riunite attraverso il Consorzio cestui di Fogliano e 
qllelle di fabbricazione delle conserve alimentari che nei comuni di Grado e 
M.onfaicone assorbono una non trascurabile massa di lavoratori. Non fac
ciamo cenno di altre, nonostante che altre attivita iridustriali traggano 
forze lavorative dalle masse rurali. 

6. - Classificazione dei rurali_ 

Un'attenta coordinazione delle notizie fin qui esposte ci porta a fissare 
Ie Heguenti categorie professionali agricole: 

I. - Imprenditori c~ntadim.i: 

A) proprietari del fondo e proprietari-affittuariJ come alla circoscri
zione del Sesanese; 

B) proprietari-eufiteuti con impresa individuale, .integrale stabile su 
arativi e pascoli; 

C) proprietari-mezzadri con impresa individuale, integrale (su fondo 
pl-oprio) e parziaria (su fondo altrui) stabile, su terra lavorabile e non lavo
rubile; 

D) non proprietari del fOMo: 
1) con impresa integrale, stabile individuale su terra lavorabile e non 

lavo.rabile (affittuari-coltivatori); 
2) con impresa integrale (su fonda affittato) e parziaria (su fonda a mez- -

zadria) stabile individuale (affittuario-mezzadri); 
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3) con impresa parziari~ famigliare stabile BU terra lavorabile (coloni 
parziari puri 0 quasi affittuari). 

II. - Imprenditori capitalvsti contadini: per il loro limitatissimo nu
mero e per la temporaneita della loro figura capitalistica, ci dispensiamo 
dal classificarli. 

III. - Imprenditori capitalisti: 

A) proprietari del fondo: 

1) con impresa individuale parziaria, su fondi a colonia parziaria pura 
o It quasi affitto; . 

2) con impresa individuale parziaria e integrale su fondo condotto anche 
con salariati (fissi 0 avventizi) non partecipanti ai risultati economici del
l'impresa; 

B) non proprietari deZ fondo con impresa individua!le stabile: e questa 
la categoria costituita da un solo affittuario capitalista. 

IV. - Oontadini non imprenditori: 

A) salariati fissi con rapporti misti di salario e partitanza; 

B) salariati avventizi puri, con salario in denaro e derrate. 



PROVINCIA 01 ZARA 

XVII. - CIRCOSCRIZIONE UNICA DI COLLINA 

COMUNI: Zara e Lagosta. 

CAPITOLO I. 

GENERALITA. 
1. - CaraHeri fisici. 

Corrisponde alIa zona agrariaomonima e misura una superficie terri; 
toriale di Ha. 10.837 dei quali Ha. 10.424 sono occupati da boschi, pascoli, 
coltivati e incolto produttivo. 

Tanto il ristretto territorio, annes so alla citta di Zara dal Trattat(j di 
Rapallo, incastrato nella cosi detta zona di frontiera (jugoslava) che com
prende tutto il retro terra di Zara fino al Canale della Morlacca e Ie due 
isole di Ugliano e di Eso, quanto I'isola ,di Lagosta con i relativi scogli, 
hanno costituzione carsica e rocciosa; sicche molta supel'fi,cie e occupata 
da nude pietre oppure da una miserissima vegetazione: negli stessi vigneti 
e nei campi lavorati spuntano frequentemente qua e la rocce grandi e pic
cole, mentre cumuli di pietre disseminati un po ovunque e spesso aventi 
funzione di confine fra proprieta, stanno a testimoniarci Ie fatiche soste
nute dal contadino per strappare all'avaro territorio minuscoli pezzetti di 
terl'eno coltivabile. 

Il territorio annesso a Zara non e attraversato da nessun corso d'acqua: 
il suo confine settentrionale e pero intercettato dal lago di Bocagnazzo che 
ha tutte Ie carattel'istiche dei laghi d'inverno: contiene cioe acqua nel pe
l'iodo delle grandi pioggie (fine autunno-primavera), mentre d'estate rimane 
asciutto in modo da consentire la coltivazione del suo fondo. 

Il cUma e pin mite di quello della costa occidentale adriatica ed ha 
per caratteristica Ie piccole amplitudini delle oscillazioni giornaliere ed 
annuali. Per Zara Ie medie temperature variano: in inverno da 6°,4 (gen
naio) a 7°,5 (dicembre), in primavera da 9° (marzo) a 17°,5 (maggio), in 
estate da 21°,8 (giugno) a 24°,2 (Iuglio), in autuDDo da 110 (novembre) a 20·,3 
(settembre); ,sicche Ia temperatura media annua sta sui 14°,9 e I'oscilla· 
zione media annuale sui 17°,8 (~adiJ Celsius). 
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2. Dati demografici e notizie etnografiche. 

Dai due ultimi censimenti del 1921 e 1931 rileviamo Ie cifre qui ap
pres so : 

Censlmento 1921 Censlmento Ib31 

l'OPOLAZIONE Numeri 

I 
Per Kmq. Numeri 

I 
Per Kmq. 

asso\uti 

di S. T. "I 
assoluti 

e numeri di S. P. e Durneri di S. T. I di S. P. Indicl indici 

Popola.ione present<> (di ralto) 18.623 173 178 20.324 189 195 
(100) (109,1) 

Popolazione residente (legale). 18.255 169 175 19.599 182 188 
(100) (107,4) 

Le quali ci attestano che dopo Ie due circoscrizioni di pianura (Friuli e 
Monfalconese) e dopo quella collinare litoranea di Trieste, e questa di Zara 
e Lagosta che ha la pill alta densita. demografica per Kmq. di S. A. F. 
Va pero notata la fortissima differenza fra i due comuni costituenti la cir
coscrizione: infatti di fronte a 348 abitanti per Kmq. di S. P. nel comune 
di Zara, stanno 33 abitanti nel comune di Lagosta: differenza che persiste, 
per quanto meno forte, anche se isoliamo dalla complessiva popolazione pre
sente del comune di Zara quella del capoluogo, in quanto rimane sempre 
una densita. pill che tripla di quella lagostana. 

Nonostante Ie non molte risorse agricole e industriali la popolazione
- che dal 192/J puo godere della franchigia doganale che abbassa il costo 
della vita - non emigra: si hanno anzi attualmente immigrazioni giorna
Here di contadini slavi su territorio zaratino (1). 

Oggetto di meraviglia sono anche i notevoli incrementi decennali della 
popolazione di fatto (0,091) e di quella legalmente residente (0,074). Con
statazione opposta dobbiam fare quando si consideri il decennio precedente 
al 1921 durante il quale si ebbe un decremento pari al 0,066; siccM la popo
lazione attuale della zona supera di poco il liveno prebellico (2). 

(1) Vedansi pin avanti Ie cause e i pericoU di taU immigrazioni. . 
(2) Da una pubblicazione cbe c1 capita sottomano - «Lo sviluppo economico delia 

Dalmazla in relazione a quello dell'Italia» del dott. Fm.ICE BAYLON - rileviamo: 

POPOLAZIONE 

P<>polazlooe presente nel CapUanato dl 
Z.ra (Kmq. 163t). • . . • • • 

I 
1900 I 1910 

Nnmerl assolntl I Per Kmq. dl S. T. Nnmeri a .. olntll Per Kmq. dl S. T. 

I _. I • I am I 52 

Ma data Ia maggior superfic1e interessata dai censlmenti suddetti non posslamo con
front are queste densltll con quelle d1 cui a1 testo. 
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In merito alla. distribuzione della. popolazione fra centri e case sparse, 
si I'icavano Ie cifre seguenti dal censimento 1921: 

Popolazion" presente in 8ingoli eentri 

.. .. .. oase sparse . 

Totale 

Numeri assoluti % 

18,562 
61 

18.623 

99,7 
0,3 

100,0 

In territorio zaratino mancano del tutto Ie case sparse, mentre se ne 
contano 6 0 7 nell'isola di Lagosta. 

L'attivita. professionale prevalente della popolazione di eta. superiore 
ai 10 anni, non ha carattere agrario-silvo-pastorale. 

Le cifre seguenti dedotte dal censimento 1921 in seguito aIle correzioni 
Coletti, 10 mettono chiaramente in evidenza: 

% 

CATEGORIE PROFF.SSION AL I Numeri assoluti della 

I 
della 

popolazione popolazione 
produtliva presente 

AtJricoltorl tbe conducoDo terra propria 8.002 19,2 16,1 

FIU .. oll. 2 t t 

Meuadri, colonl. 74 0,5 0,4 

CoDlad:nl obbllgati, glardinieri, ortolani ecce . . 82 0,2 0,1 

Varle. 146 0,9 0.8 

Addeltl all 'agrlcoltura e oelvlcollura. 3.256 20,8 17,4 

Addettl all tlnduetrla, al commercio e professioni vade. 12.408 79,2 66,6 

Popolazlone presente dl etA maggiore al diecl annl . 15.664 100.0 84,0 

Ma non bisogna dimenticare che il centro di Zara altera assai Ie sud
dette percentuali; la popolazione dell'isola di Lagosta e del comune di' Zara 
(capoluogo escluso) da insomma all'agricoltura, selvicoltura, pastorizia e 
pesca quasi tutto iI lavoro di cui puo disporre. 

Vel resto comprovano cio anche i risultati' sommari e provvisori del 
censimento profession.ale.. agricolo del 1930: a. quella data furono infatti 
censite 13.649 persone (ossia il 67 % della popolazione presente) delle quali 
1433 (ossia il 54 %) esercitavano attivita. agricola come occupazione princi
pale e 2440 (ossia il 18 %) esercitavano la stessa attivita come occupazione 
secondaria. 

Dal punta di vista etnografico, italiani, slavi (slove.ni) e mOl'lacchl (lllil'i 
latinizzati) popolano iI. territol'io. Le campagne sono pero abitate quasi 
esclusivamente da sloveni e da piccoli nuclei di mOl'lacchi. 
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3. - Carattere economico del territorio. 

Escluso il centro di Zara, l'economia della circoscriziop.e e fondata sullo 
sfruttamento del suolo che risulta investito come al prospetto seguente dalle 
varie qualita di cultura: 

% 
QUALITA. DI COLTURA. E DI INCOLTURA. Superficie 

della S. T. I della S. P. I della S. L. 
Ra. 

Seminati~1 sempllcl e arborati. 1.561 14,40 H,9 54,7 

Prati perma~enti . 40 t t t 

Culture speclalizzate dl piante leg nose 1.286 11,8 12,3 45,3 
----

SuperBcle lavorabile 2.851 26,2 27,2 100,0 

Prall-pascoli pem,anent: 65 0,5 0,6 --
Prati permanenti . 2.320 21,4 22,3 -
Boscbi 4.590 42,4 44,0 -
Incolti produttlvl, 608 5,6 5,9 -

SuperBcle agraria torestale 10.424 96,1 100,0 -
SuperOci. improduttlva 413 3,9 - -

Superficie territorial. 10.837 100,0 - -

Considerati nel 101'0 complesso, i dati suesposti mal ci prospettano il 
carattere economico dell'isola di Lagosta e della zona zaratina. 

SuI territorio del comune di Zara (Ha. 5628 di cui Ha. 5340 produttivi) 
si sviluppa un'economia a carattere prevalentemente agrario ~n senso stretto. 
Sono infatti i seminativi semplici (Ha. 721) e arborati (con olivi - Ra. 711) 
che complessivamente occupano il 26,7 % della S. A. F. e il 62,2 % della 
S. L., e sono ]e culture legnose specializzate (Ha. 866) che investono il16.6 % 
.della S. P. e oltre il 37 % della S. L.; sicch~ 131 S. L. occupa oltl'e il 43 % 
della intera S. P., a completare la quale concorrono Ha. 1252 di boschi non 
ricchi, 1123 Ha. di pascoli permanenti di natura carsica, 55 Ha. di pl'ati
pascoli e 608 di incolti produttivi. 

Nell'isola di Lagosta (Ha. 5209 di cui Ha. 5084 produttivi) ben diversi 
sono i l'apporti fra i singoli grandi investimenti. Difatti 131 S. L. occupa 
poco pill di 1/10 della S. P., e risulta ripartita fra seminativi (Ha. 129 pre
valentemente arborati) e culture specializzate di piante legnose (Ra. 420). 
Sono cioe i boschi (Ha. 3338) e i pascoli permanenti (Ha. 1197) che occupano 
complessivamente quasi 9/10 della S. P., per cui l'economia isolana e anche 
fOl'temente in:fl.uenzata dal pascolo e dal bosco. 
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Ma, in proposito, e !Ia ricordare ehe cespiti di rendita non tl'ascurabili 
derivano alIa popolazione isolana dalI'attivita peschereccia; talche, in certi 
casi, non sapremmo dire se maggior fonte di reddito sia la terra 0 la pesca. 

Nei seminativi, cosl della zaratino come dell'isola di Lagosta, trovano 
attualmente posto i cereali - grano, orzo, avena e segale (667 Ha. nel co
mune di Zara e 20 in quel di Lagosta) -, Ie patate il mais e Ie foraggel'e: 
quest'ultime sono state da poco introdotte ed occupano circa 150 ettari. Le 
produzioni u.nitarie di tali culture non sono molto elevate e per giunta alea
tOl'ie (15-?0 Q.li per il frumento, 8-10 Q.li per l'orzo, avena e segale, 
15-20 Q.li per i prati artificiali), particolarmente queUe del mais e deUe 
patate che in talune annate sono ridotte ai minimi termini per avverso 
andamento stagionale (siccitA). 

La rotazione praticata e biennale (frumento 0 Ol'ZO - mais 0 patate), 
ma nei luoghi dove son state introdotte Ie foraggere si va lentamente tra
sformando in quadriennale 0 quinquennale (frumento 0 orzo - mais 0 

patate - foraggera poliennale). 
Fra Ie culture specializzate di piante legnose, stanno al primo posto 

i vigneti (Ha. 756 nel comune di Zara ed Ha. 260 nel comune di Lagosta), 
seguiti dagli oliveti (Ha. 160 ne11'isola di Lagosta) e quindi dai frutteti 
(110 nel comune di Zara). 

Dai vigneti specializzati si ottiene uva da. vino che, salvo una piccola 
parte (1500-1600 Q.li) consumata a110 stato fresco, e tutta vinificata con 
sistemi pin 0 meno rudimentali. Si calcola che tutto· n vino prodotto nel 
comune di Zara sia ivi consumato e che di quello prodotto 'ne11'isola di 
Lagosta, 3/4 sia esportato a Fiume e Trieste e 1/4 consumato ne11'isola. 

La ripartizione dei fondi comunali, la diffusione di norme razionali di 
viticultura e la repressione del pascolo abusivo nei vigneti, potranno giovare 
a far salire l'attuale produzione viticola che appena arriva ai 10 QJi di uva 
per ettaro. E pure da11'applicazione di migliori metodi di vinificazione e 
conservazione del vino, si PUQ sperare il miglioramento del prodotto, che 
cosl come ora e smerciato non conosce pregi mentre. e pieno di difetti. 

Uagli olivi consociati nei seminativi, do, quelli meno prosperosi dei 
terreni a pascolo e do, quelli i~ 'cultura specializzata, la produzione globale 
ottenibile (variabilissima di anna in anno. in conseguenza sopratutto di una 
mal regolata potatura) e quasi tutta trasformata in olio: del quale, quello 
prodotto nel comune .di Zara e tutto consumato dalla popolazione locale, 
quello di Lagosta e in piccola parte (1/4 circa) esportato in Fiume. 

Altra coltivazione da citare e quella delle amarasche (ciliegie), il cui 
prod otto ba fatto sorgere quella famosa industria del Maraschino (che risale 
a due secoli fa) che ha rasa nota Zara in tutto il mondo. Attualmente distil
lando frutti e foglie deil'amarasco di produzione locale e di importazione 
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dai vicini territori, si· producono in m-edia 5860 ettolitri di liquore, che, salvo 
il piccolo con sumo locale, e tutto esportato in vari paesi del Mondo. _ 

Ma nonostante che il Maraschino di Zara sia veramente un prodotto 
-di monopolio naturale - tentato ,invano di imitare dalla Francia, Germanin 
·e . America importando 0 non amarasche - il corso degli eventi vuole, chi 
.sa mai nncora perquanto .tempo, che prodotti. falsificati ed adultel'ati ne 
.limitino 131 sua esportazione. 

Altra industria strettamente connessa con l'agricoltura e: quella della 
polvere insetticida (piretro). II crisailtemo che ne costituisce la materia 
prinia e _ coltivato preferibilmente nei tl'atti boschivi denudati per taglio, 
.incendio 0 cambiamento di culture, rna cresce pure spontaneo nella zona; il 
pl'odotto injletticida che se ne rica va (pill torte ed efficace di quello persiano 
~ giapponese) e tutto esportato. 

Sulle industrie ora ciia~e si fonda l'attivita industriale del territorio 
.zaratino. 

Tornando all'agl'icoltura,e da aggiungere che in rapporto aIle scarsis
.sime risorse foraggere sta 10 sviluppo zootecnico. L'ultimo censimento del 
1930 ci da. la seguente consistenza del patrimonio bestiame: 

Z a r a Lagosta Provincia 

SPECIE Numer! I % I Per Ba. Numer! I % I Pel' Ra. Numeri I % I Per Ra. 
assoluU abitant~ di I d' assolutl abilant~ di I d' assoluti abitan!! di I di 

present. S • I pres."tl S S L present. S P S L (capi) . P. S. L. (capi) .P. . . (capO .. .• 

I 

I Bovinl . 732 3,93 0,14. 0,31 - - - - 732 3,60 0,07 0,26 

oCavalll • 360 1,93 0,06 0,15 - - - - 360 1,80 0,0. 0,13 

Mull 17 0,10 t t 142 8,30 0,03 0,26 159 1,80 0,02 0,05 

.\sini 351 1,87 0,06 0,15 92 5,38 0,02 ~,16 4043 2,18 0,0. 0,16 

Sulni 259 1,400 0,05 0,11 200 11,70 0,0. 0,36 4059 2,26 0,0. 0.16 

Pecore . 3279 17,61 0,61 0,402 701 401,- 0,14 1,sa 3980, 19,58 0,400 1,39 

oCapre 27 0,14. t t 183 10,70 0,04 0,33 210 1,03 0,02 .0,07 

Un patrimonio COS! mi~ero e COS! primitivamente allevato, senza stalle e 
Jilenza ripari tecnicamente ammissibili, non p1I{)'certo dar luogo al sorgere 
di industrie trasformatrici dei prodotti animali.L'industria casearia ha 
carattere esclusivamente casalingo: produce poco per il mercato e serve in 
gran parte a fornire burro e formaggio di latte ovino alIe stesse famiglie 
l'urali. -

II latte prodotto e insomma tutto adoperato per il consumo locale. 
I bovini, che servono a lavorare i terreni del territorio di Zara, man

cano del tutto nell'isola di Lagosta i cui terreni, quando 10 consentono, 
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sono lavorati con mull. Anche.i·cavalli sono presenti soltanto·a Zara e con 
gll asini servono agll agricoltori per portare frutta e ortaggi suI mercato 
cittadino. L'allevamento suino ha pure 10 scopo prevalente di fornire carne 
ai bisogni domestici, mentre carne bovina non se ne ottiene affatto 0 in 
quantita trascurabile e di qualita pessima, poiche i pochi bovini esistenti 
sono da lavoro. Insomma l'indirizzo prevalente dell'allevamento del bestiame 
e di mirare non ai bisogni delmercato ma a quelli degll stessi agricoltori, 
poiche anche quasi tutta la lana fornita dalle pecore e ililpiegata dagli stessi 
contadini per Ill. fabbricazione della cascio, che serve lora 11.1 confezionamento 
di tutto il yestiario - dalle tinte pill 0 menu vivaci e durature preparate con 
sostanze vegetali dalle donne di casa - e delle calde coperte da letto a 
pelo lungo (schiavine). 

D'altra parte· e giusto riconoscere che se qualcosa e possibile fare in 
meglio, il territorio e di quelli che non amana gli animali: tanto e vero 
che il bestiame, a causa dei magri e pietrosi pascoli e dell'assenza dei prati, 
mangia male, soffre la sete e d'iiiverno e spesso tormentato dalla fame. 
II dire poi che p proprio III. lingua di terra carsica aggregat.a alIa citta di 
Zara dal trattato di Rapallo - che stronco ogni legame della citta col 
retro terra - quella che dal punta di vista agl'ario e zootecnico offre -
rispetto alIa restante Dalmazia - minori possibilita di essere pill int.ensa
mente coltivata e sfruttata, potra sembl'are strano, mao e la verita. 

II gl'ado di attivita culturale e massim~ nei ristl'etti tratti di semina
tivo, in quanto i lavori inerentI alJe ·coltivazioni sono eseguiti a braccia, 
aiutate talvolta dal bue e dal mulo. Ma sono particolarmente gli elementi 
vecchi (uomini e donne di oltre 50 anni) e giovanissimi (ragazzi 11.1 disotto 
di 15 anni) che forniscono Ill. maggior parte del lavoro aIle proprie aziende; 
poiche gran parte della vera forza lavorativa. (giovani) e nelle fabbriche 
(manifattura dei tabacchi, industria del maraschino, delle paste alimentari, 
del cioccolato, delle ferramenta) e ora anche nelle opere pubbliche; conse
guentemente i lavori sono male eseguiti e molti eseguiti - in questi ultimi 
tempi - da mano d'opera iugoslava non co~nteressata, la quale morrebbe 
altrimenti di fame. eio avvienein:territorio zaratino. Ma anche a Lagosta, 
che per III. sua lontananza non puo fornire a Zara manu d'opera, molti dei 
membri adulti delle famiglie rurali lavoratrici, anziche lavorare la terra, 
8i dedicano all'attivita peschereccia. 

II grado di intensita di esercizio e bassissimo It causa delle condizioni 
economiche non 1I.0ride degli agricoltori, oltreche della mentalita poco pro
gressista dei medesimi; quello di intensita fondiaria e relativamente elevato 
1;), dove ai diffondono vigneti, oliveti e frutteti. 
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Quanto basso sia il grado di produttivita agraria forestale della zona 
che stiamo esaminando, ce 10 dicono i dati seguenti (aggiornati al 1930): 

C'OlfUNI 
Imponiblle catastale 

complessivo per Ha. 

Lagost. 107.439 21 

Zara 162.570 30 

Clrcoscriziolle 270.009 26 

Di tutte Ie circoscrlzlOni fin qui esaminate, non e cioe questa la meno 
produttiva dal pun to di vista agrario-forestale; comunque il suo imponibile 
medio unitario equivale alla meta di quello medio del Regno_ 

CAPITOLO II. 

RAPPORTI FRA PROPRIETA, IMPRESAE MANO O'OPERA. 

1. - Divisione del territorio agli' effeUi della proprieta e del frazionamenlo. 

Secondo quanto abbiamo potuto prelevare dalla 'Sezione tecnica cata
stale di Trieste e dal comando di Coorte della Milizia Nazionale Forestale, 
risulterebbe ripartita come appresso la superficie produttiva della circo
scrizione: 

SuperHcie produ,ttiva 

CATEGORIE DI PROPRIETARI total. 

I 
lavorabile 

I 
pascoliva 

I 
boscata 

Ha. I % Ha. I % Ha. I % Ha. I % 

Comuni 364 3,49 - - 300 10,05 tl4 1,31 

Altrl Entl c1vili . 2.012 19,30 119 4,17 392 13,15 1.501 32,79 

Ent! eccleslasticl. 622 5,96 344 12,07 202 6,77 76 1,65 

Persone Hsieh. private . '. 7.4.26 71,25 2.388 83,76 2.089 70,03 2.94.9 64,25 

--- -- --- ----- -------
Totale 10.424 100 - 2,851 100 - 2.983 100 - 4.590 100 -

1364 Ha. segnati ai Comuni, giacciono tutti nel comune di Zara, poiche 
nel eomune di Lagosta si hanno i beni della COS! detta « Comunita lago
stana » che misurano circa 1800 Ha. (fra pascoli e boschi) e che noi abbiamo 
considerato proprieta collettiva e quindi segnati alIa categoria « Altri Enti 
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civili ». Che non siano beni del comune, rna beni della Comunita, contraris
sima ad ogni divisione dei medesimi, ce 10 prova il fatto che nel libro fon
diario essi figurano iscritti a quest'ultima; rna, in proposito, la questione 
~ ancol'a. da definire, poich~ l'applicazione della l'ecente legge sugli usi civici 
l'ha fatta risorgere. 

Difatti il godimento di tali terreni non obbliga i comunisti al paga
mento' di alcuna tassa 0.1 Comune; rna anche se avvenisse il contrario, sarebbe 
quest'ultimo da ritenersi legittimo proprietario 0 non piuttosto il l'appre
sentante della comunita e l'amministratore dei beni di essa? La risposta 
non spetta a noi, rna ai giuristi, e richiede quel solito studio storico-giuridico 
suI modo come si an do formando questa proprieta che agli effetti catastali e 
oggi collettiva della comunita. • 

I' beni comunali di Zara sono soggetti a godimento collettivo da parte 
dei comunisti, rna non si tratta di usi civici propri, bensl di un uso sorto 
per tolleranza dei Comuni, cosl come e avvenuto in Istria. Infatti i comu
nisti (piccoli proprietari coltivatori) corrispondono al Comune una tassa 
annuli! in ragione di 50-60 lire in media per famiglia. Tassa che pagano 
senza opporre alcuna resistenza,' mentre sembrano disposti ad ostacolare la 
divisione dei beni comunali in quanto e 101'0 convinzione che ne deriverebbe 
danuo alla. comunita. Hanno ragione 0 torto? Ne l'uJ:!.a n~ l'altro secondo 
noi! Si tratta innanzi tutto di vedere se la divisione debba 0 non essere 
preceduta da una trasformazione integrale del territorio. Se e conveniente 
tl'asfol'mare prima di dividere, conveniente nel senso economico-sociale, i 
eomunisti a torto ostacolerebbero la divisione medesima. Se quella conve
nienza e dubbia, la ripartizione in parola deve - secondo lloi - essere pre
eeduta da uno studio serio ed accurato sulle possibilita. che l'ambiente offre 
ad essere trasformato da tante piccole imprese private. Cbe se tali possibilita 
l'isultassero molto ristrette, ci sembrerebbe pill opportuuo sostit;,uire all'at
tuale forma di godimento collettivo, un'altra forma pure collettiva, rna a 
earattere eminentemente consorziale, talcbe ogni singolo consortista fosse, 
non solo l'usuario della cosa comune, rna anche il diretto interessato alIa 
buona cOllservazione e incremento di essa. 

Quello che si e detto in mento alIa divisione dei beni comunali di Zara, 
puo valera per quelli della Cornu nita lagostana: solo che qui si ha gill una 
p,·oprieta collettiva per cui se la convenienza fOSBe quella di non ripartirla 
fra i singoli, si tratterebbe soltanto di miglioral'la o,meglio, di razionaliz-
1/lal'ne n ·godimento.. . 

Nella categoria « Altri ·-EntLcivili'» oltre 11'1: prttpl'iilta :collettiva 'sum
menzionata, si hanno beni di Enti vari di beneficenza accentrati pl'essocbe 
intieramente nel· com una di Zara e prevalentemente costituiti da terreni 
Ja\·orabili.· , 
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Gli Enti ecclesiastici, contrariamente a quanto avviene in gran parte 
della Venezia Giulia, vi hanno possessi relativamente estesi in territorio 
zaratino (457 Ha. dei quaIi 268 lavorabili, 183 a pascolo e 6 a_ bosco). Con
corrono insieme a quelli di Enti di beneficenza a costituire Ia cosidetta 
« colonia dalmata» che a suo tempo avremo occasione di illustrare. 

Ma tutto sommato, chi si ripar.tisce i 7/10 della S. P., sonosempre Ie 
persone fisiche private, Ie quali, d'altra parte, posseggono oltre i 5/6 della 
S. L.,quasi i 4/6 di quella l,loscata e oltre i 7/10 di quella pascoliva. 

In rapporto al frazionamento fondiario per Ditte e particelle, Ie tabelle 
delle variazioni catastali dal 1925 al 1930 ci danno Ie cifre seguenti: 

, 

COMUNI 

Lagosta 

Zara 

Circoscrtr:1one . . . 

Lagosta 

Zara 

Clrcoscrizione • '. . 

D I lte Partleelle 

Numeri assoluti I Superftcie media 
e per Ditta 

numerj i ndici 
- Ba. 

Numeri assoluti I Superficie media I 
e per particella 

numeri lndici 
Ba. 

(per il.1925) 

1.203 4.4056 16.842 0,3147 
(100) (100) 

3.260 1,6934 19.560 0,2830 
(100) (100) 

4.463 2,1281 36.402 0,2977 
(100) (100) 

(per it 1930) 

1.790 2,9510 14.755 0,3590 
(14S,8) (87,6) 

3.752 1,'758 20.520 0.2698 
(115,1) (104,9) 

5.542 1,9554 35.275 0,3072 
(124,2) (96,9) 

N. 
particelle 

possedute 
per Ditta 

14,0 

6,0 

8,1 

8,1 

5,' 

6,' 

Da notare in primo Iuogo che il numero delle Ditte dell'isola di Lagosta. 
corrisponde perfettamente al numero dei ruoli e a quello dei proprietari 
terrieri, in quanto l'unico comune amministrativo coincide con quello cen
suario. Non e cosl perle Ditte del comune amministrativo di Zal'a, che risul
tano invece ripartite fra 4 Comuni censuari. Comunque, data la minor
superficie di ogni Ditta delcomune di Zara,·.sembra che si possa ammettere 
un equivalente grado di frammentazione fondiaria neidue territori comu
nali, poiche ad uno stesso proprietario sono di fatto intestati pin fogli di 
possesso. 
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II frazionamento fondiario raggiunge insomma in tutta 130 provincia 
limiti impressionanti e si tenga conto che Ie medie superfici indicate per ogni 
Ditta, sono riferibili alla S. T. comprendente, oltre quella improduttiva 
non molto estesa, Ie ampie distese di boschi e pascoli di proprieta privata, 
comunale e. collettiva. Per cui se noi isoliamo dal complesso territoria1e, 
III. S. L. che appartiene per intero a persone fisiche private, a Enti ecclesia
StICI e a Enti civili, e determiniamo 130 quota parte di essa spettante ad 
ogni Ditta, rileviamo Ie cifre che appresso (1): 

co !II UN I 

Lagost. 

lora 

Clrcoecrizione 

D I t te 

Net 1925 

Numeri assoluti 
e 

Dumeri iodici 

1.202 
(100) 

3.256 
(100) 

4.40S8 
(100) 

I 
SuperOcie media 

lavorabile 
di ogoi Ditta 

Ha. 

0,40567 

0.7070 

0,6390 

Net 1930 

Numeri assoluti 
e 

numen indici 

1. 'Ill9 
(148,8) 

3.748 
(115,1) 

5.537 
(124,1) 

I 
Superficie media 

lavorabile 
dl og?i Ditta 

Ha. 

0,3068 

0,6142 

0,5150 

Ie quali ci attestano un frazionJl,mento ultra-patologico della superficie col
tivata, riscontrabile soltanto in qualche parte di qualcuna' delle circoscri
zioni fin qui passate in rassegna (2). 

Ma di una cosispinta polverizzazione avremmo una concezione troppo 
incompleta, se 130 non si riallacciasse all'altro fenomeno dena dispersione 
fondiaria. Ebbene, nella circoscrizione che stiamo esaminando, la dispersione 
-fondiaria e anche accentuatissima. 

Nell'isola di Lagosta vi sono alcuni proprietari coltivatori che posseg
gono particelle di 1 mq. distanti pin 0 menu fra lora e da altre di dimensloni 
non molto maggiori; nel territorio di Zara Ie particelle pin piccole non oltre 
passano i 20 mq. e ciascun proprietario ne possiede qua e 111 in va rio numero. 
Non basta. II territol'io lagostano si PUQ considerare costituito da 34 val
late: ebbene in ciascuna di queste vallate ogni famiglia lagostana ha 131 sua 
particella di terra lavorabile 0 non lavorabile. 

(1) Ammettlamo cbe in ciascun comune censnario sl abbiano ben! comunali p cbe 
81 rlduca qulndl dl 5 11 numero delle Dltte; cbe ogni Ditta privata, ecclesiastica 0 civile 
possegga S. L. 

(2) Secondo 1 rlsultatl provvisorl del censimento agricolo al 19 marzo 1930, risultarono 
present! nella provincia 2361 aziende cbe impiegavano terreno per la produzioni' agri
cola, forestale 0 zootecuica. Per cui ammettendo cbe tutte implegassero terreno lavora
bile, avremmo Ha. 1,2000 circa dl Buperficie lavorabile per ciascuna di esse. 



- 272-

Quando si pensi ch~ fra particella di una vallata e particella di u,n'altra 
corronodistanze' di anche 8 Kin., si puo facilmente comprendere quali con
seguenze debbono derivare in rapporto sopratutto al rendimento' del lavoro 
manuale. E poiche nessun limite e posto al frazionamento fondiario, in 
seguito a successioni ereditarie - avendo ciascun ftglio diritto alla 8ua quota 
parte di ogni particeUa - si arrivera a formare in un primo tempo parti
celIe di superficie pari a una frazione di mq., per assistere poi nelle succes
sive successioni ereditarie ~d una vera e propria divisione delle zolle e con
seguentemente degli stessi tronchi d'albero 0 dei prodotti delle piante in 
piedi". Difatti gia si puo rintracciare qualche microscopica particella di ter
reno' appartenente a piu proprietari, qualche filare di piante arbo1'ee diviso 
fra piu eredi e qualche pianta arborea (olivi sopratutto) il cui prod otto e. 
volta a volta, da dividersi fra i possessori dell'albero. 

Curioso e anche il fatto che in casu di morte del capo-famiglia, il Quale 
e, come vedremo fra breve, piccolo proprietario-coltivatore e colono-affit
tuario, si fraziona fra gli eredi non soltanto il terreno proprio, rna anche 
quello preso in affitto senza che il locatore, legittimo proprietario, possa fare 
opposizione. 

Le conseguenze di questo ultra-frazionamento del diritto di proprieta, 
che dalla terra passa a do che su di essa vive, sono tanto evidenti da dispen
sarci da ogni e qualsiasi considerazione di carattere tecnico, economico e 
sociale (1). 

Un fatto meritevole di essere accennato e che malgrado la dispersion(' 
fondiaria suaccennata, non si rende necessaria 131 sorveglianza delle culture 
delle singole particelle, poiche non esistono precedenti di furti. D'altra parte 
non sapremmo davvero come immaginare la sorveglianza simultanea di piu 
pezzetti di terra siti in luoghi diversi. 

L'esame dei due specchietti che precedono ci fa constatare che nel breve 
periodo di cinque anni la frammentazione fondiaria ha continuato con passo 
alquanto accelerato nel comune di Lagosta e menu in quello di Zara. 

Ci si puo domandare a questo punto se in un territorio cosi maltrattato 
dal punto di vista della ripartizione della proprieta fondiaria, sia possibile 
procedere all'applicazione dei noti principi disciplinatori della ricomposi
zione dei fondi frammentati, onde ottenere unita. fondiarie economicamente 
concepibili. 

Senza internarsi nell'argomento che richi~erebbe una piu completa e 
par.tico.lareggra,ta co~oscenza del territorio e lung\J,e disquisizionicl'itiche che 

(1) Citiamo tuttavia una fatto come una delle tante conseguenze cui pub condurre 
11 continuo, caotico spezzettamento della proprietll. fondiaria. In territorio di Zara la 
costruzione di opere mllitari ha richiesto l'espropriazione di vasti tratti di territorio. 
Ebbene, al momento in cui si doveva procedere alIa liquidazione delle lndennitll.llI 
esproprio, l'addetto a tale operazione ha dovuto soprassedere dai pagamenti per non 
aapere a chi farl!. 
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non possono trovar posto nella presente inchiesta, e astraendo da tutte Ie 
difficolta che potrebbero sorgere in dipendenza della mentalita della POPO" 
lazione interessata, crediamo di poterci rispondere che, se possibile si rivela 
la cOInmassazione fondiaria in quei tratti di territorio, che in vel'ita non 
lIono n~ molti ne elltesi, costituiti da particelIe di pin 0 menu uniforme inve
lltimento culturale - e dell'uniformita non ce n'e tanta - appartenenti 11 

pin proplietari, impossibile e, a nostro avviso, la medesima in quei tratti di 
territol'io - che sono mOlti ed estesi - disseminati da bocconi di terra lavo
I'lll>ile intarsiati nel pascolo e nel bosco. Insomma, la dove dispel'sione e 
piliverizzamento riguardano terra arabile di investime~to relativamente uni~ 
fOI'me IIi puo sperare nell'efficacia di una ricomposizione e successivo fra· 
zionamento fondiario; ma dove polverizzamento e dispersione rigua'l'dano 
beui lavorabili, boschivi e pascolivi fra 101'0 variamente combinati e ubicati, 
{,I'ediamo di non ingannarCi pensando aIle mOlte difficolta. che dovrebbe in
contrare la ricomposizione in parola e, pin che la ricomposizione, il conse· 
guente frazionamento fra i legittimi proprietari. 

Ma· e poi importante un'altra considerazione in proposito; Ammettendo 
Jlure di l)oter ricomporre la proprietl), lavorabile e non lavorabile nei tratti 
di territorio nei quali ciascun proprietario possiede particelle disperse, e 
!lit domandarsi: col conseguente frazionamento si possono formal'e 1tnita 
fondiarie, intese nel senso che ciascuna di esse sia sufficente ad una famiglia 
lavoratrice? La risposta non puo che essere negativa 0, per 10 meno, negativa 
per gran parte del territorio. Per cui se la ricomposizione dei fondi l'uraIi 
frammentati puo rendersi efficace nel senso di eliminare 0, tanto meno, di 
l'idurre III. dispersione fondiaria, non puo eliminare l'altro fenomenodella 
polverizzazione che pure ha i suoi gravi difetti (1) .. 

(1) Vedemmo come a Lagosta sl abblano ben 1790 proprletarl terrieri; dlmodochi!, 
essendo la superficie agraria forestale dell'isola Ha. 5105 dl cui soltanto Ha. 549 sono 
urablll. verremmo ad ottenl're - .volendo lasclare immutato 11 numero del proprietari -
Ha. 2.8520 d1 S. P. e Ha. 0.3067 di S. L. per ogni proprletarJo. 

Per ognl proprietarlo del comune dl Zara sl avrebberO invece - supponendo cbe 
ad ognl proprletarlo siano lntestati In media due fagli dl possesso (Ditte) - Ha. 2.8390 
dl S. P. ed Ha. 1.2284 dl S. L. Si noti altresi cbe tanto a Lagosta che a Zara sJ hann/) 
proprletA fondlarie dl Ent! eccleslasticl e clvlll che occupano: a Lagosta 2023 Ha. (assla 
11 39.6 % della S .. P.) del quaU soltanto 79 sono di S. L., a Zara 611 Ha. (ossia oltre 
I'll % della S. P.) dl cui ben 884 sono dl S. L. Dimodoche, perche in segnito a l'icompo· 
slzlone fondlarla rlsultassero per ciascuna famiglia lavoratrice Ie superficl medie pro· 
duttlve e lavorab1lJ suddette. occorrerebbe procedere ad una espropriazione (che po· 
trebbe in tal caso rltenersi eseguita. per opera d1 pubblica utllltll) del beni fondiari ap· 
partenentl agli Ent! suddetti. E otterremmo sempre unitll fondlarie dl tale amplezza che 
stentlamo a credere capaci dl asslcurare autonomla OBsla un equo sostentamento aUe 
famigUe lavoratric1. 

lnsomma, percM daUa ricomposizlone del fondi spezzettatl in quel di Lagosta e dl 
Zara. potessero derlvare agl1 agrlcoltori zaratinl e lagostanl condizionl di vita, non 
prosperosa, ma BOC1almente possibile. sarebbe ~ecessario far emigrare contemporanea
mente non poche famiglle rurali 0 far camblare·a questa professione. 

18 
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In base ad informazioni direttamente assunte e con la scorta dei dati 
cata!!tali, abbiamo potuto fissare la seguente ripartizione della S. L. per 
classi di proprieta :ripartizione che, se non e matematicamente esatta, pure 
osiamo ritenerla vicinissima alla realt,a: 

Ba. % 
Proprieta minori di Ha: 2 (1) . 2.281 80 

di Hs.. 2'a 10 427 15 

" " " 10 "50 143 5 

Totale . 2.851 100 

Gia. vedemmo ch~ la S. L. e ripartitlt fra privati, Enti eccle!!iastici ed 
Enti civili. Ebbene: quei 2281 Ha. (80 % della S. L.) ripartiti fra proprieta. 
minori di 2 Ha. appartengono a privati; quei 427 Ha., (15 % di S. L.) ripar
titi fra proprieta di 2 a 10 ettari sono: in parte. di Enti (civili ed ecclesia
stici) ed in parte di privati; i rimanenti'143 Ha. (5 % di S. L.) ripartiti fra 
proprieta di 10 a 50 ettari sono esclusivamen,te di Enti. 

SiccM, e per 'concludere, la gran massa della proprieta fondiaria lavo
rabile zaratino·lagostana e nelle mani di piccolissimi proprietari coltivatori, 
i quali debbono necessariamente trovare altre fonti di reddito (agricoltura, 
silvicoltura, pastorizia, pesca, industria e opere pubbliche) per non condurre 
una vita di forte indigenza. 

2. - Rapporti fra pro prieta e impresa (in % della S. L.). 

Esiste 0 non esiste, cos1 in territorio zaratino comenell'isola di J~agosta, 
Unlt vera scissione fra proprietil, e impresa? 

Ci facciamo questa domanda perche non sappiamo se sia giusto inter
pre tare 181 cosidetta « colonia dalrnata» come un vero e proprio affitto della 
terra al contadino, o\'vero come una vera e proprht colonia parziaria; evi
dentemente se giusta e Ia prima interpretazione, siamo nel caso di una scis· 
sione fra proprieta e impresa, se giusta e la seconda, scissione non esiste. 
Certo e che oggi vigendo i contratti s('.ritti, il nome colonia si usa in Zara 
e in Lagosta pel' ,indicare I'affitto della terra al contadino - che e sempre 
anche piccolo proprietario - contro pagamento di un can one variabile e 
determinato in natura 0, rna solo in casi del tutto trascurabili, in moneta. 

Ma cio che ci fa permanere nel dubbio sono Ie diversissime designazioni 
usate in passato, e precisamente fino a quando rimasero in vita i contratti 
non scritti, per indicare Ie varie forme di concessione dell''uso della terra. 
Si diceva cioe colonia per indicare l'affitto a lunga scadenza e il colona (affit
tuario?) era tenuto a corrispondere al proprietario del fondo un'aliquota 

(1) In gran parte al disotto dl Ha. 0,5. 
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determinata e variabile, generalmente da 1/4 ad 1/7 del prodotto lordo a 
seconda delle t!wture praticate. Si diceva contadinaggio l'affitto del fonda 
che faceva obbligo al contadino di fornire i servizi domestici al proprietario. 
Si diceva mezzadria, l'affitto stipulato di S()lito per un solo anna con l'ob· 
hligo da parte del proprietario di provvedere al mezzadro la semente e il 
bestiame da tiro, mentre il prodotto lordo doveva essere diviso a meta. 

Si diceva in tine regalia un accessorio dei vari compensi (canoni) spet· 
tanti al proprietario del fonda con l'una 0 con l'altl'a delle surriferite forme 
di conduzione. 

Come dicevamo, la sostitu~ione dei contratti SCI·itti a quelli non scritti 
ha fatto, forse in apparenza, scomparire quelle piil 0 meno sottili distinzioni 
nella designazione del modo di concessione del godimento della terra; ma 
cio non ci autorizza aft'atto a considerare l'odierna colonia dalmata eselu· 
Bivamente come un puro comUnf~ affitto al contadino con canone variabile 
in natura, n~ come una colonia parziaria pura nel senso che usualmimte 
siamo portati a concepirla. In quanto, se in taluni casi i rapporti costituitisi 
fra contadino e proprietario danno luogo ad un contratto avvicinabile a 
quello del tipico comune affitto con Canone variabile in natura, in altri casi, 
detti rapporti Bono tali da far rientrare in qualche modo il medesimo nelle 
forme di colonia parziaria, e in altri ancora, certo pin numerosi, i rapporti 
stabiliti fra contadino e proprietario sono quelli stessi che si l'itrovano nei 
COlli detti affitti a miglioria. 

Perqueste fondamentali ragioni dovremmo, a rigor di termini, anltliz· 
zare uno per uno tutti i contratti esistenti fra contadini e proprietari e 
ricercare la S. L. oggetto di ciascuno di essi, onde poter scindere quella su 
cui si applica una pin 0 meno pura colonia parziaria, da quella fatta valere 
uttra\"erso forme pin 0 meno pure di cond-uzione per comune affitto a canone 
val'iabile in natura, 0 per affitto a miglioria e pure con canone variabile in 
natura. 

lIa una sift'atta analisi ci e, per ovvie ragioni, impossibile, per cui te· 
nendo conto della forma predominante di conduzione, che secondo informa· 
zioni assunte dai competenti delluogo ci sembra essere quella per affitto al 
contadino con obbligo di miglioramenti, e considerando che anche Ie altre 
forme vigenti si aVvicinano - a parell nostro - pill all'affitto comune che 
alIa colonia parziaria, siamo venuti nella determinazione di ritenere tutte 
Ie forme di conduzione in discorso (applicate su circa il 25 % della S. L.) 
come conseguenti ad JIna scissione della proprieta dall'impresa (1). 

Cio premesso, nel territorio considerato avremmo la proprieta impren· 
ditrice applicata sui 75 % della S. L.; quella non imprendit-rice suI rima· 

(1) Vedansi Ie norme, lnteressantlssime, relatlve al capltolo (I modaI1tll contrattuaH. 
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nente 25 % a costituire la qUllle concorrono Ie proprieta lavorabHi di Enti 
(16 %) e di privati (9 %). 

Della. proprieta imprenditrice esisteva l'unica forma coltivatrice fino 
a non molti mesi addietro. Ma e avvenuto un fatto nuovo che mel1ta di essere 
attentamente ponderato e che ha ,condotto alIa trasformazione di alcune 
forme coltivatrici in capitaZisticQ·coltivatrici che si ritiene possano attual
mente svolgersi su poco pill del 20 % della S. L. II fatto nuovo risiede nel
l'intrapresa da parte del Governo e della Provincia, di opere pubbliche che 
hanno richiesto quindi Passunzione di notevole quantita di mano d·opera. 
Chi 1m fornito molta parte di questa mano d'opera e stato iLceto degli agri
coltori proprietari. Per cui si e verificata nella massa'dei coltivatori una 
certa. rarefazione con conseguente eccessiva diminuzione della forza lavora
tim disponibile dalle singole' famiglie contadinc; talche .si e reso necessario 
reiutegrarla con ma~io d'opera salariata, afl'am:tta 'e introdotta dalla vicina 
Jugoslavia. 

Quelle pro prieta coltivatrici si son rese ad un tempo capitalistiche 
(assuntrici di mano d'opera salariata) e non autonome (fornitrici di lavoro 
manu ale fuori dell'azienda agraria). ' 

La differenza fra i salari percepiti dai membri delle famiglie assimti 
dll.Ile imprese pubbliche, e quelli (di fame) corrisposti da essi agli Jugoslavi 
e tale da costituire una potente forza di attrazione verso l'occupazione extra 
rurale. AIle imprese di 0I>ere pubbliche si associano anche Ie non molte fab· 
briche che pure attraggono, sebbene in minor misura, elementi rurali. 

Ma ci doman~iamo:. questo trasferimento di forze lavoratrici dal campo 
agricolo a quello extra agricolo, con conseguente assunzione, da parte delle 
piccole imprese agrarie, di lavoro iugoslavo, avra carattere transitorio 0 

permanente, e 0 non e una necessit:)', e utile 0 e dannoso dal punto di vista 
nazionale, economico e sociale? E se e una necessit:)', nel senso ch~ altrirnenti 
quelle famiglie agricole non avrebbero di che vivere, e se deve avere carattere 
transitorio, corne potran trovar lavoro i membri attualmente attrati dalle 
imprese di opere pubbliche quando queste terminerannoil loro cicIo 0 si 
ridurl'anno di numero? Ese, nel caso pill grave, una parte della mano 
d'opera in discorso, dovesse prima 0 poi essere respinta aIle proprie aziende, 
vi tornera facilmente a sostituire quella jugoslava e con quale animo dopo 
avere assaporato i pill lauti e pronti guadagni cittadini? 

Son tutte domande, quelle posteci, che meritano - a no~tro avviso -
di essere attentamente meditate, in quanto pill del presente deve preoccupare 
l'avvenire delle classi lavoratrici in discorso. 

Per nostro conto opiniamo che - in rapporto ai sistemi di vita latini -, 
la terra zaratina non puo, nelle sue attuali condizioni produttive, fornir 
tanto da garantire una vita civile a quei che la coltivano. Per cui 0 nell'esco
gitamento dei, mezzi atti a I'enderla pill produttiva - cio 'che e possibile fino 
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a un certo punto -.! 0 in una maggiore industrializzazione deU'attuale terri
tol"io - cio che puo essel'e anche possibile - 0 in una rarefazione della 
lIlassa rUl'ale esistente, sta la chiave della risul'rezione· economico-spirituale 
delle classi rurali. 

In rapporto alIa propl'ieta non imprenditrice, risulta dal gil1 detto che 
e essa esclusivamente affittanza coltwatricB. lIa in proposito e da notare 
che allittuari (coloni dalmati) sono gli stessi piccoli e piccolissimi proprietari 
coltivatol"i che ricorrono anche allo seambio, d'opera per non assumere sem
pre manu d'opera jugoslava: sicche non esiste una classe di puri aflittuari 
autonorni distinta dn. quella dei piccoli proprietari coltivatori, bens! una 
uuica classQ rurale lavoratrice costituita da proprietari-atfittuari 0 da atfit
tuari-proprietari secondo che nella S. L. di ciascuna impresa prevale quella 
pl'opria 0 quella presa in affitto. 

E' altresl da notare che se anche oggi una buona parte delle imprese 
lavoratrici hanno una. certa autonomia - nel senso che tutto 0 quasi tutto 
il lavol'o munuale di cui possono disporre e'assorbito dall'impresa - 10 si 
deve non al pascolo e al bosco che si uniscono alIa S. L., rna soprattutto al 
pezzo 0 ui pezzi di terra lavorabile presi in affitto (colonia) da privati, da 
Enti civili 0 ecclesiastici. Insomrna, propriet:1 coltivatrici autonorne non 
esistono. 

3. - Rapporti Ira impresa e mano d'opera (in % della S. L.). 

Poiche ubbialllo cOllsiderato la colonia dalmata come un tipo di uffitto 
al contadino, non abbiamo da riferire sui rapporti fra impresa, che e assunta 
dal contlHHno, e lavoro manu ale clle e fornito dal contadino stesso: Ie norme 
contrattuali regolatrici dei rapporti fra proprietal'i-capitalisti e singoli con
tadini (coloni dalmati) si identificano insomma con quelle che disciplinano i 
rapporti ira proprieta e impresa; rimandiamo perciu al capitolo « modalita 
cOlltrattuali ». 

Nei. casi accennati.di proprieta capitalistico-coltivatrice, si. hanno ral'
porti di pl1ro salario con I'elemento jugoslavo pl'oveniente dalla zona di 
frontiera. 

4. - Tipi economici di impresa terriera. 

II fin qui eaposto ci conaente di fissare i seguenti tipi di impresa: 

a) piccole imprese lavomtrici (di contadini 'proprietari-affittuari 0 

aifittuari-proprietari) individuali, stabili e integrali (se Ia terra altrui si 
cousidera data in alJitto) , parziarie (se Ia medesima Ia si considera ceduta 
·in colonia); si svolgono attualmente, sull'80 % della S. L., sono generalmente 
autonOine queUe del territorio annesao a Zara, non a1.tt01l0me queUe deI-



- 2;8-

1'isola di .Lugosta e ciascuna ha un'ampiezza lavorabile ~ integrata sempre 
du. fondi boschivi e pascolivi privatamente 0 collettivamente goduti.- che 
varia do. 2 u. 5 Ha. a Zara, dn menD di 1 ettaro a 3 Ra. u. Lagosta; 

b) piccale imprese capitalist-ico-lavoratrici (di contadini come sopra), 
che hanno quasi tutte origiIi.e recente e sede nel territorio di Zara: sono da 
ritenersi di carattere transit<?rio '0 permanente secondo che a lavori pubblici 
ultimati la mana d'opera originariamente agricola tornera ai campi 0 tro
vera modo di continuare a dar lavoro fuori dell'agricoltura, pastoriziu. 0 

sel vicoltura. 
Attllalmente e fino a quando i membri distratti dall'occupazione agri

cola ..-- distrazione che ha dato luogo 0.1 sorgere delle imprese in parola -
non crederallno pill conveniente staccarsi dall'agricoltura per formare nuclei 
famigliari indipendenti, sono non autonome: difatti il 101'0 r~ddito terriero 
e .aumentato dalla differenza fro. salari percepiti dagli occupati ilelle opere 
pllbbliche e salari bassissimi' (non regolati do. norme sindacali) corrisposti 
ai contadini jugoslavi. E' pero do. avvertire che qualora si dovesse verificar~, 
prima 0 poi, quel distacco dalla terra, Ie imprese di cui trattiamo tornereb
bero probabilmente alIa forma coltivatric6, obbligando di conseguenza Ie 
fumiglie in teres sate ad abbassare l'attuale tenore di vita. E' forse superfluo 
aggillngere che Ie imprese in discorso sono pure individuali, stabili e inte
grali (0 parziarie); si svolgono su circa il 20 % della S. L. e su ampiezze che 
vf1ria,no da poco' pill di uil ettaro a circa 5 Ba. integrati sempre da fondi 
hO!;chivi e pascolivi; 

c) gmndi impres6 lavoratrici collettiv6 su terra altrui (usi civici im
propri in quel di Zara) 0 BU terra propria (belli -della Comunita lagostana): 
sono integrali e'stabili con carattere esclusivamente silvo,pastorale e costi
tuiscono complementi necessari aIle imprese dei due tipi precedenti con Ie 
qllali formano un unico organismo economico. 

5. - Imprese staccate dal suolo, ma strettamente connesse con I'agricoltura. 

Si possono sotto un certo aspetto considerar tali queUe relative all'in
dustria del maraschino e aU'industria, di estrazione della polvere insetticida 
dal crisantemo; 0.1 riguardo va pero notato che se esse hanno rapporti con 
]:t frutticultura e selvicoltura (zaratine e jugoslave), non sono economica
mente coordinate all'attivita agricola, intesa in largo senso, come invece 
nvviene per quelle armentizie, di lavorazione boschiva 0 di trasformazione 
dei prodotti diretti del suolo quando siano gestite dagli stessi agricoltori. 
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6. - Classificazione dei rurali. 

E' presto fatta. in quanto - secondo i concetti da noi precedentemente 
clIlJI'essi - esistono sol tanto : . 

I. lmprenditori contadini, proprietari-affittuari del fondo con impresa 
individuale, stabile e integrale (0 parziaria) su terra lavorabile e non lavo
mlJile; 

II. lmprenditori contadini capitalisti, proprietari-affittuari delfondo 
come sopraj 

III. lmprenditori contadini (0 contadini capitalisti) propl'ietal'i del 
fOlHlo con impresa collettiva (a Lagosta) 0 non proprietari del fonda ma 
lIempl'e COil impresa collettiva (su beni comunali, a Zara): si identificano 
CUll queUi delle due precedenti categorie. 

Tutte e tre Ie categorie indicate vanno a costituire la massa dei « cQlolli 
dalmati ». 



NOTIZIE COMPLEMENTARI 



MODALITA CONTRATTUALI 

Dalla rassegna delle clrcoscrizioni economico-agrarie, risultano presenti nella regione 
studiata aLcunf tipict esempi di rapporti fra proprietll, impresa e mano d'opera. 

In questa parte, cbe vuole costitulre un complemento all'incbiesta, si espongono 
appunto per sommi capi, provincia per provincia e con riferimento alle circoscrizionl 
neUe quali risultano volta a volta applicate, Ie clausole fondam!!;tali regolatrici del 
rapporti in parola. 

PROVINCIA DI FlUME. 

La superficie agraria forestale della provinCia di Fiume ~ ripartita in modQ pres-
80cb~ esclusivo fra piccoli proprietari coltivatori, ira comuni e frazioni di comune e' 
Ie imprese cbe vi si svolgono sonG lavoratrici singol!! e lavoratrici collettive. Non si 
banno percit> clauBole, sindacali 0 non, di nesRun genere riguardanti i rapporti fra im
presa e mano d'opera; e Ie modalitilcbe regolano 10 sfruttamento delle proprietil co
munall indivise, rla parte degli abitantl autoctonl dei comuni, sono di uso civico ,pro
prio 0 improprio (1). 

PROVINCIA DI OORIZIA. 

Piu va rio ~ l'ambiente goriziano in relazione alIe forme di conduzione delle uiende 
agrario-silvo-pastorall, in quanto vi 8i trovano imprese capitalistico-lavoratrici (circo
scrlzioni IV, V, VI, VIII) e imprese capitalistlche (circoscrizioni V, VI, VII, VIII), oltre 
a scissioni parziali 0 tot ali fra proprietil e impresa (affitto ed !!nfiteusi) che sono, ap
plicate piu 0 meno, ma sempre in misura minima, in tutte Ie circoscrizioni e con moda
litil che, se non sono del tutto omogenee, si riducono, in sostanza, all'obbligo aa parte 
dell'atlittuario 0 dell'enfiteuta di non deteriorare il fondo ma piuttosto di migliorario 
e di corrispondere un pattuito canone in denaro 0 mjsto di denaro e derrate. 

Maggiore interesse offrono invece i rapportl fra impresa e mana d'opera. 
Dalle imprese capitalistico-lavoratrici e da talune capitalistiche della circoscrizioue 

collin are e di quella dell'alto e basso Friuli ~ assunta mano d'opera salariata, 1a 
quale ~: talvolta /l8Ba (vaccari, guardiani, bovad, famigli, acc.), talvolta avventizia e 
tal volta obbligata (2). 

Al lavoratorl dl clascuna di queste classi deve corrispondersi un salario determi
nato in base all'orario, alia capacitll lavorativa, all'etil e al sesso. Sono considerate 

(1) Non abbiamo potuto avere informazioni esatte sulle norme contrattuali inf'xenti 
alle due plccol" imprese capitalistiche della' circoscrizione dell'a1to Timavo, ma, data 
la loro Umitatissima applicuione, po880no anche tra8curarsi. 

(2) Per operai f!ssi s'intendono ~ salariati che lavorano permanentemente tutto 
ranno nella IItes8a wenda; per obbligati quell1 che hanno garantite dal cond1lttore 
230 giornate di lavoro all'anno, per avventizi, quell1 che prestano la loro opera saltua
rlamente in azlende diverse. 
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piene unita lavorative· (I" categoria) gli uomini di eta compresa fra i 18 e 65 anni, 
costitulscono 10. 2- categoria i lavoratori uomini di eta compresa fra 10 e 18 annl, 1a 
8- gli uomini di eta mlnore di J.6 ,0 maggiore dl 65 anni, 10. 4" Ie donne di eta compretla 
fro. 18 e 45 anni e 10. 5- Ie donne di eta minore di 18 0 maggiore di 45 anni. 

S'intende che gli ascritti alle categorie di cui' sopra debbono avere la norm ale {'a
pacita lavorativa che resta stallilita come segue: , 

I" Categoria: 
2" » 
aa » 
4- » 
5" » 

capacita lavorativa 
» 
j) 

» 
» 

.. » 
» 
» 
» 

L'orario di lavoro e stabilito: in Ii ore per i mesi di dicerubre, gennaio e febbraio; 
in 8 per marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre, e novembre; in 10 per I ml!si ri
manentl. 

In relazione alle categorie surriferite e alIa normale capacita lavorativa dei corri
spondenti componenti, sono applicate tariffe orurie ncrmali che variano nei diversi mesi 
e a secondo. che si tratti di avventizi 0 di obbligati; mentre ana classe dei salariati 
fissi e corrisposta una retribuzione mista di vari elementi (godimento di appezzamento 

'terreno, casa, pollaio, porcile, generi e denaro) (1). 

Nel co. so dl lavori straordinari (carico e scarico di foraggi per biche 0 silos, mie
titure e'trebbiature dei cereali e delle pi ante do. foraggio) 0 di lavori speciali (pot 0.
ture e innesto dei fruttiferi, spurgo di fossi invasi do. aequo., falciatura a mano) Ie 
tariffe riportate in nota per avventizi ed obbligati sono aumentate rispettivamente 
del 20 % e del 10 a 80 %. 

Da notare perl> che tanto 10. misura delle tariffe, come 1'0rario di lavoro sono, 
all'atto pratico, talvolta alteratl. Cosl, ad esempio, n famiglio tennto da qualche pic
colo proprletario coltivatore e sindacalmente inqnadrato nella classe dei salariati fissi: 
per cui anche a costui dovrebbero essere corrisposti tutti qnegli elementi che vedemmo 
qual! costituenti ·della complessiva retribuzlone spettante alIa classe in discorso. A chi 

(1) Per avveotizi: Per obbligati: 
TarlfTa oraria Tarirra oraria 

1" categoria. • L. 1,35 - L. 1,50 I" categoria L. 1,211 L. 1,35 
2-

" " 
0,95 - " 

1.05 2" 
" ,. 0,85 - " 

0,95 

3" 
" " 

0,1;0 - " 
0,70 3" 0,55 

" 
0.60 

4- .. " 
0,80 - " 

0,90 4-
" 

0,75 
" 

0,$5 

5-
" " 

0,60 - 0,70 5-
" " 

0.55 - " 
0,70 

Per salariati fissi: 
cas a gratUlta proporzionata ai bisogni della famiglia con annesso orto di mq. 200 

(in easo cbe 11 lavoratore D,on possa usufruire ne di casa ne di orto gli e corl'isposta 
un'indennita mensile di L. 20); un campo goriziano (mq. 3600) arativo (in caso di lIic· 
cole azlende che non possono essere smembrate senza turbarne l'ordinamento pl'odnt
tivo, 11 campo suddetto e sostituito do. L. 180 annue); pollaio e porcile (in mancanza 
di porcile il sulariato ba dlritto ad un'lndenruta di L. 25 annue e, mancando anche il 
pollalo, gli deVil eSilere corrlsposta un'indennita di L. 5 per ogni gallina che abbia 
dirlttt~ di 'tenere); Q.ll 7 di mais secco e mercantile; Q.li 3 di grano; Q.li 0,50 di fa
g\uoIi; H.Ii :: di vino; Q.li 30 annui di fascine stagionate corrisposte mensilmente; 
L. 200 mensil1 corrisposte quinclicinalmente. Nel caso che si tratti di vaccari, hanno 
pure diritto ad un litro di latte al giorno e ad un ('ompenso dl L. 10 per ogni vitello 
nato, vivo e vitale e per ogni vendita di vitello. Tutti 1 generi suddetti possono essere 
sostitulti do. equivalent! monetari. 



- 285 -

ben conosce la figura e!'Onomica che il famiglio assume nell'azienda al cui Sel"YIZIO e 
posto, non parrll. strano se aff'ermlamo che per !'Ostui non esiste un orario di lavoro 
determlnato, mentre ne orto, ne campo gorlziano, ne fascine, eel'. , sono .elementi della 
retrlbuzlone eff'ettivamente !'Orrispostagli: la quale, di regola, si limita ul vestia:rio, 
a qualche piccolo compenso in denaro e a qualche incerto dl lien entitll.. Cosl ancbe 
nd cUijl dl assunzlone, du parte di un singolo proprietario !'Oltivatore 0 di piiI pro
prietarl roltivatori Ilssociati nello sfruttamento di rerti beni silvo-pastorali, Ili mano 
d'olJel'a avventizia (gnardianl, vaccar!, pastori, casari,' ecc.), ben rara e la rigorosa 
osserVlIllZu delle tarift'e sindacall e degli orari GI lavoro. Cllsi consimili si potr!)bbero 
anrora cltare. 

Vero e per altro che gli stessi organi sindacal! lasciano una certa elasticitll. neUa 
scelta della dislribuzlone delle ore lavoratlve, in considerazione delle varie esigellZe 
che lIa momento a momento manifesta. l'azienda agrarla; ma e vero anche che sono 
proprio queUe variabill esigenze - e non' potrebbe €\Ssere altrimenti - che portano 
ad Intlrmare queUe che si dicono fondamental! disposlzioni sindacali in materia IIi 
ornrl e dl tariff'e. 

Gil attrezzi necessari aUe esecuzion: dei Invori sono a voUe forniti dngli ugrlcol
tori a volte dal datorl dl luvoro. 

!'tIa plii Importanti di quelle Buccintamente esaminate sono - sopratutto per la 
lora muggiore area di applicazione - Ie clausole ,we regolano i rapporti fra lmpren
dltorl cnpitalisti e slngole famiglie di contadini nella proprietll. appoderuta; 

Danno luogo, come gill. 'avemmo occasione dl accennare, a due tipi di capitolato: 
QueUo dl colonia parziarla pura (mezzadria) e quello di quasi atlitto colonico (atlittanza 
mlsta). 

Comlnclamo col riportare quelle fondamental! inerenti a quest'ultimo che attual
mente ha la sua magglor diff'usione nella zona del Collio, mentre 81 limita a pochl 
.esempi nella zona del Vlpacco ed'in quella dell'alto e basso Friuii (1). 

I. - DISP08lZIONI GENERALI. 

1. Sono parti contraenti: i1 locatore (proprietario, affittuario, enfiteuta Qd usufrut
tun rio) che concede dlrettamente oil a mezzo del suol legali rappresentanti, il fondo 
In affitto mlsto: 11 colono (capo 0 reggitore della famlglia di lavoratori) che assume 1:1 
·conduzlone del podere. 

2. Sono oggetto del contratto: da un lato, i1 godimento della colonia, costitulta .1ui 
terrenl, dalla casa colonlca ed annessi e dalle s!'Orte morte padronali; dall'altro, 11 pa
,gamento del corrispettlvi in appresso indicati. 

3. La colonia e costituita da: 

a) fabbricatt: 11 podere e provvlsto di casa colonica proporzionata all'estensione 
poderale e alle necessitll. della famlglla. I fabbricatl colonic! sono ad eFlclusivo ser
vizlo della colonia (abltazione d.ella fnmlglla colonica, che si intende costltuita dai 
,soU membri 11 cui lavoro e eff'ettivamente impiegato nel fondo - ricovero degli ani
mall, conservazlone e manipolazlone del prodotti). Nel caso di eseeu2ione di lavori 
necessari e relatlvi al tabbricatl. dopo la stipulazione del contratto, 11 lIroprietariO ha 
,dlritto di pretendere dal colono condutto1'e la metll. dell'am1l'lontare dell'lnteresse amluo, 

(1) Le norme che andlamo ad esporre rlcavate dal a Capltolato generale per la 
·eondm:lone in atlitto misto dei tondi rustici" In provincia dl Gorizia, c! risultano plii 
·0 meno Integralmente applicate nella realtll.. 
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al tasso del credito agrario, suUa somma effettivamente impiegata e per la durata 
della locazione. Per Ie conclmaie di nuova' costruzione il locatore non puo pretendere 
nessun aumento suI fitto pattuito; 11 conduttore e pero tenuto a dare la manovalanza 
necessaria al muratore e altre prestazioni di cui appresso. 11 colono e sempre tenuto 
a mantenere pullta e nel massimo ordine la casa colonica, la stalla e Ie loro adiacenze; 

b) terreni: il complesso dei terreni descritti nell'inventario di consegna eostitui
scono l'unita poderale affidatll; a,l colono. I fondi vengono assunti nelle condizioni di 
rilievo riconosciute ed accettate dai contraenti: 

c) 8time: Ie stlme morte - fieni, 'mangimi, Iettimi e concimi - nonche tutti 1 
materiali; attrezzi e macchine' eventualmente post! dal proprietario al servizio del' 
podere, fanno parte della colonia e come tali s0!l0 assunti in consegna, in uno oon gJi 
altri enti, dal colono. 

4. 'La famiglia ('olonica e composta dal capo 0 reggitore - 001 quale e stipulato il 
contratto - e dai suol congiunti seco lui oonviventi, dei quali ha la rappresentanza a 
tutti gli effetti sindacali e giudiziari. 11 colono e obbligato ad lmpiegare nella colonia 
tutta la sua famiglia ed a mantenere, In ogni caso, efficente e proporzionata ai bisogni, 
la forza Iavorativa. 

11 soggetto dei rapporti di affittanza e insomma Ia famiglia colonica, consideratn 
come inscindibile unita lavorativa ed economica. 

5. 11 patto che regola'i rapport! tra proprietario e c'olono ha la durata iniziale di 
tre anni, con lnizio au'n novembre, e trascorso tale periQ!io si intende rinnovato (Ii 
anno in anno, sempre che non' venga promossa da una delle parti, entro I'll maggio, 
l'azione di, disdetta. In tal caso il oontratto ha termine 11 10 novembre dell'anno in 
cui e stata dlJ,ta la, djsdett:.t. 

II contratto consente Sempre al proprietario di dare e al colono di prendere, licenza 
dalla colonia p€il" finita Iocazione purche Ia stessa venga notificata nel termine soprR
fissato. 

6. 11 mancato pagamento dell'aflitto nel tempo e nei modi fissati, Ia sottrazione 0 

In vendita di ooncimi e di altre materie acquistate per l'azienda odi gened prodotti 
suI fondo prima dell'effettiva ripartizione, la divisione della famiglia, colonica, In 
deficente dotazione della stalla, l'abbandono della colonia da parte del colono, la trasCll
ratezza delle ooltivazioni erbacee ed arboree - quando risulti tale dn compromettere 
l'efficenza produttiva del fondo - ed, infine,' il contegno sc~rretto 0 comunque llOCO 
deferente del eolono verso il proprietario ed i suoi rapprescnt:mti, danno diritto al 
locatore di ris~lvere in qualunque periodo dell'annata il eontratto e di richiedere i 
risarcimenti dei danni derivanti dall'inadempienza del medesimo. 

7. Le partI, prima dt prdeedere alIa stipulazione del contratto, fissano la misura 
dell'affitto per i fabbricati e per I pratt e pasooli ed il corrispettivo in frumento 0 mais 
per i singoli arativl, attenendosi nella pattuizione a quanto e detto piii avant!. La corre
sponsione degll affitti ed ogni altro pagamento in contanti ed in natura son fatti dill 
conduttore al domicilio del locatore nel tempo e nei modi di seguito indicati: il fitto 
per la casa colonlca e eo,rrisposto in due rate semestrall posticipate, III prima al :111 
glugno e la seconda al 31 ottobre; per gli arativi la oorrispondente quota di frumento 
e oonsegnata al locatore fra 11 15.e il 31 Qgosto; la quota di mals alla fine di dicembre 
~ nell'anno di rilascio',delIa colonia il 10 novembre; 11 fitto in danllro ,per i prati e i 
paseoll e pagato .Jlon piii tllrdi.,G~,31,ottobre. Ogni aItra anticipazione-indanaro (!d' 
In natura fatta al colono e saldata alIa chiusura di ciascuna annata agraria. La corrc
sponslone dei fitti nelle rate e..nei modi soprafissati, lion puo essere ritardata, salv(} 
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Del caso di Infortuni che avessero privato 11 conduttore dl una parte del prodotti supe
rlore alla meta del valore complessivo della 'produzione dell'annata, cM allora iI 
conduttore e esonerato da una parte proporzionale del. fitto. La mora al pagamento 
obbUga 11 conduttore a corrispondere l'interesse di sconto ufficiale sulle somme scadute. 

8. Sono ad €6Clusivo carico del locatore: 

a) l'lmposta fondiarla e Ie relative sovralmposte (provinclale e comunale) gra-
vant! 1 fondi costituentl la colonia; 

b) l'lmposta di reddito agrario per la parte spettantegli; 
c) 1 trlbutl locali imPORti alla sua persona; 
d) 1 canoni per consorzi di difesa idraulica, di bonifica, per la viticultura e per 

Ja difesa delle malattie delle piante; 
e) 1 canoni eventuali d'lrrlgazione pel' la quota corrispondente aIle culture a 

compartecipazione; 
1) i contributi sindacali dl categoria. 

Sono a carico del colono: 

a) l'imposta di reddito agrario per la quota spettantegli; 
b) Ie imposte e tasse personali e della famiglia colonica; 
c) i canoni eventuali di irrigazione per la parte spettantegli; 
d) i tributi sindacali dl categoria; 
e) la tassa bestiame, semPl::e nella presunzione che questa appartenga ai coloni; 
1) tutti i clirichl rlguardanti I'eserclzio della locazione del fondo. 

9. II colono, quale consegnatario e custode responsabile dello stabile che ha in 
col!duzione, ha l'obbUgo dJ conservare. il).tegrl i diritti e Ie ragioni della colonia e 
delle sue pertine~ze, di vigilare che non vengano recati danni di sorta alIa p~oprleta, 
aIle piantagioni, aIle culture, al conlini, aIle scrvitu ed ai dirltti inerenti ai beni 
locati, nonche quello d~ notificare Immediatamente ogni e qualsiasi atto che venisse a 
turbare 0 ad alterare 1"0 stato del possesso e ragioni relative, sotto responsabilita del 
rlsarcimento di ogni danno e spese derlvanti dalla sua negligepza; non pub d'altra 
parte eseguire opere permanent! che alterino 10 stato dl fatto dello stabile scnza il 
permesso scritto del locatore, salvo quanto pub essere stato convenuto nei patti spe
ciali; ne pub fare alenna concessione a ter~i che possa minimamente alterure i dlritti 
dello stabile locato. 

10. Tutte Ie opere di piccola e ordinaria manutenzione inerentl all'uBO degli ent! 
locatl, devono essere ESeguite ogni anna ed a spese del colona conduttorc., Almeno 
una volta ogni due anni devono essere Imbiancate Ie st9Jle e l'abltazione. In difetto. 
11 locatore pub fare eseguire direttamente 11 lavoro, addebitandone l'lmporto al con
duttore nel. conto colonico dell'annata. 

Le opere non comprese nel lavorl di pi~ola ed ordinaria manutenzione sono a 
carico del locatore, purche non siano dovute a trascuranza 0 colpa del conduttore. 

Per I restaur! del fabbricatl di abitazione della famiglia colonica e dl ricovero 
per i1 bestuime e per la costruzione delle concimaie necessarie, 11 conduttore e obbli
gato al trasporto grlltUitO. per dlstanze ·non superiori ai 6 Km., dl tutti i materiali 
occorrenti. Per 1 lavoi"i di miglioramento ed ampliamento dei fabbricat~, il compenso 
per i trasport( del materiale occorrente e preventlvamente concordato fra Ie parti. 

In rapporto ai te~renl, 80no· considerate opere' di piccola e ordinaria manuten
zlone queUe inerenti alIa facile sistemazione . del suolo, al perlndico abbassamento 
delle testate, alIa manntenzione delle baulature, ecc.; sono altresi considerate opere 
della stessa natura e quindi a carico escluslvo del conduttore. I lavorl fnerenti aIla 
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manutenzione ed aUa conservazione in buono stato d'uso deUe strade d'accesso ai 
terreni nonche aUo spurgo, aUe riparazionl ordinarle ed al mantenimento in efficienti 
condizionl dl scol0 deUefosse camperecce e deUe scoline esistenti. 

11. 11 10catore e toouto ad assicurare contro gli incendl la casa colonlca ed annessl 
ed a corrlspondere aUa compagnia assicuratrice del rischio, i relatlvl preml dl assi-' 
curazione. 11 conduttore e Invece obbligato ad asslcurare dall'lnlzio al termlne deUa 
locazione contro I danni deU'lncendio tutti gli attrezzl, Ie derrate, il bestiame e Ie 
8corte morte Inerenti aUa conduzione, dando visione della relativa polizza al locatort •. 

12. Nel caso di esproprio 0 di occupazione temporanea dl terreni per opere stra
dali, per condutture d'acqua, per strade ferrate e per ognl aItra causa che non dipenlla 
daUa ,:olontll. del 10catore, il conduttore non pub pretendere che una diminuzlone di 
sffitto ~n ragione deUa superficie e deUa qualitll. di terreno perdutood occupato e per 
il tempo durante il Quale il terreJ;lo stesso resta improduttivo. Quando per tali fatti 
l'estensione podera1e rlsulti diminulta permanentemente di oltre 1/4 deUa superfide 
complessiva, il conduttore pub chied«;!re la risoluzione del contratto anche dopo tra
scorso il tempo consuetudinario ,di licenza, purche questa venga .comunicata al Io(;a
tore non oltre il 81 agosto. 

II. - CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA OOLONlA. 

La colonia vlene data ed. accettata in consegna neUe condizioni in cui si trova. 
La superficie del podere e quella indicata nei registri catastali. I rillevl di consegna e 
riconsegna aventi per oggetto: fabbricati, terreni, manufatti, piantagioni, 
scorte, ecc. - sono eseguiti; salvo casi di forza maggiore,' dal 10 al 10· novembre del
l'anno d'inizio e deU'ultimo di locazione. UinveIitarl0 di consegna e riportato su 
allegato modulo e controfirmato daUe parti e serve di base per la riconsegna a finita 
locazione. La consegna e riconsegna efl'ettuata In conformltll. di quanto sopra, fanno 
plena prova della stato dei beni nonche dell'entitll. dei mlglioramenti apportati e dei 
deterioramenti eventualmente accertati. 

Ciascun immobile e identificato mediante 1 dati catastali. 
Per 1 fabbrlcatl sono indlcati: gl1 accessl, Ie parti costitlltive, i~ numero dei vani, 

la Ioro destinazione ed n 10ro valore III stima. 
Per I terreni: i numer! particellari, Ia classe e l'estensione. 
Per Ie piantagloni legnose: la specie, il numero, 10 stato e il grado del singoli 

implanti. 
Sono quindl accertate: Ie condizioni degli accessi, dei mannfatti, delle strade,. del 

fossi, ed e fatto cenno aUe servitil attive e passive, agli eventuali dlritti d'irrlga
zione e di bonlflca ed al modi dl usarne. Le scorte di pertinenza della colonia son.> 
opportunamente misurate ° contate, va1utate ed elencate. 

Non e infine trascurata nessuna altra indicazione atta a precisare l'ente conse
gnato, 11 suo stato e Ie sue condlzloni. 

La consegna comprende anche tutti I materiali serventi al fondo Iocato ed atti
nenti al medesimo, come: vasi vinari, legnami, palame, fil0 di ferro ed altro dl 
sostegno alle viti; e quelli che 11 loc/ttore rltenesse di affidare a1 conduttore, quali: 
attrezzi rurali, utensili, ecc. II tutto e elencato nell'atto di consegna.· 

Al termine della locazione, e nel periodo di tempo ImUcato sl procede aUa rlcon
segnil. degli enti local! va1endosl all'uopo deU'lnventario dl consegna. SI tlen 'conto 01 
tutte Ie varlazloni avvenute· durante il corso deU'affittllDza, poste in evidenza dalla 
diversitll. dl:'llo stato· dl consegna, rispetto a quello di riconsegna. 
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Fondamentale Importanza acquista qulnd\ l'esatta ricognizione della colonia. Per 
terrenl, del quali l! data la denominazlone, sono indicati: 10 stato di sistemazione, 

Ia natura della cuItura esistente al momento del rilievo; e inoItre fatto cenno aile 
plantagioni legnose eslstentt sugli stessl, allo stato dl efficenza degli scoU, del canali 
e del dispositivi dl irrigazione. 

I serramentt e gU oggettt mobili sono dettagliatamente descritti ed indicati nello 
stato dl manutenzione in cui sl trovano; all'atto della rlconsegna si accertllno lilli
glloramentl e 1 deterloramenti tenendo conto, s'intende, del deperimento naturale_ 

I.e plantagioni vengono distinte nelle seguenti categorie : 

a) piante da &calvo, cedue e d'alto fusto, divise per specie; 
Ii) gelsi e fmttiferi indicati nelle diverse specie, stazioni, forme I" numero; 
C) viminl a capitozza e vlmini a ceppaia; 
d) vIti e Ioro sostegni; 
e) slepl nelle loro diverse qualitli. 

I.e viti 81 dlstinguono In non innestate, innestate, 'infruttifere e fruttifere (queste 
In novelle ed adulte): se in filari ad In vigneti specializzati; si indicano altresi I .. 
forma. dl allevamento e dl potatura ell il numero dei cepp!. Le viti nostrane vecchit! 
e deperienti sono rllevate e segnate a parte, e, quanto pitl sollecitamente possibile, 
sostltuite. I sostegni delle viti vengono deseritti e specifieati. 

I fieni, i manglmi, I lettimi, I'd i coneimi vengono rilevati e misurliU nella loro 
quaUtli e stagionatura. Fieni, mangimi e lettimi sono anehe esposti con Ie dimensioni 
del cumoU, della cubatura e del peso, questo dedotto dal volume. Per 10 stallatieo si 
indica la cubatura, la quaUtli, 10 stato dl maturazione ed i1 peso determinandolo dal 
volume. 

Dal confronto fra 10 stato di consegna e quello di riconsegna possono risultare 
eventuaU divergenze, nella valutazioine delle quali son tenute presenti Ie eondizioni 
contrattuall ed ogni altra eircostanza di fatto che eoncorra a mettere in ril!evo gli 
lIumenti e Ie diminuzionl avvenute in corso di loeazione. 

Le viti, i gels! e tutte Ie altre pi ante da frutto che alI'atto della riconsegna risul
tino deteriorate per colpa. ell incuria del conduttore, vengono addebitate al conduttore 
stesso in ragione del danno accertato. 

Dallo stato di riconsegna delle scorte devono pure risultare Ie eventuali differen?e 
fra Ie quantitli e Ie qualltli dl !ieni, manglmi, Iettiml e concimi consegnati e ricollse
gnati. E' altresl accennato allo stato delle culture in corso ed alle eventuall deficenze 
del lavorl relativ!. 

Sulla base delle risultanze dello stato dl riconsegna, si procooe alIa valutazione 
delle seorte e degll eventuall deterioramenti ed alIa liquldazione delle partite dl debito 
e eredito derlvanti dalla valutazlone stessa. In difetto di dlretto aecordo nella valuta
zlone di cui sopra, l! pro'I"Veduto mediante perizia redattada due periti, uno scelto 
<1al proprietarlo locatore e l'altro dal, colono conduttore, oppure da un solo perito 
scelto dl accordo ira Ie part!. 

I miglioramenti vengono valutati e liquidati a norma delle vigenti disposizionl in 
materia. 

III. - DISCIPLINA DELLA OONDUZIONE. 

1. Tutta Ia forza Iavorativa della famiglla elencata, neI contratto deve essere 
impiegata' nella colonia. 

2. II colono deve tenere la colonia dotata del numero d1 animaIi bovlni necessari 
alla buona Iavorazione e conclmazione del fondo e tale da garantire ,la normale con
duzione del podere. II numero del cap! di bestiame da Iavoro, da produzione e ds 

19 



- 290-

allevamento deve essere quindi proporzionato aU'estensione e alle necessitll. della 
colonia . .81 fissa perch) come quantitll. minima un. capo grosso per ogn! 4 campi gorl
ziani in piano; per 11 Collio Invece la quantita di bestiame bovino e determinata tIl 
volta in volta e indicata nei patti speciali, ma Is. misura deve in ogni casu rispon
dere ai bisogni dl una razionale coltivazlone del fondo. Se in corso di conduzione 
dovfssero verificarsi fatti anormali di indole zootecnica ed agraria, come epidemic 
nel bestiame, prolungate siccltll., ecc., possono venir 'concesse dal locatore deroghe 
temporanee alle condizioni contrattual!. E' fatto assoluto divieto al conduttore dl 
assumere a socclda bestlame senza permesso scritto del locatore; ne gli e consentito 
dl lasciar pascolare sui fondi locati pecore, capre ed altri animal! di pl'oprietll. di 
terzi. 

3 .• Il colono deve essere provvisto ed avere in proprietll. tutti gU strumenti, attrezzi 
e ma~riali necessarl e sutlicenti alIa normale lavorazione del fondo, alIa raccolta, 
trasporto, conservazione, e manipolazione del prodotti. Gli attrezzi necestlari all' alle
vamento del bachi da seta debbono pure essere dl dotazione colonica. Le macchine 
enologiche ed i vasi vinari occorrenti alIa vinificazione, devono essert~ invece, di 
proprletll. del locatore; il colono e 'perb tenutoa disporre del bottamE' necessario alIa 
conservazione della propria parte di vino. 

Quando il colono faccia uso di macchine agri('ole avute 'In consegna 0 fornlte di 
volta in volta dal proprietario, spetta a questi un equo compenso, che e corrisposto 
nella misura preventivamente stabilita fra Ie parti tenendo conto dei prezzi praticati 
nella zona. Dei mezzi 'dl trasporto 11 colono pub valersi per i' bisogni della sua 
famlglia. 

4. Fieni, paglie, stopple, foglie, loppe d! mais, stallatico, strami e tutti i mangimi 
e lettlmi prodotti nel fondo sono dotazioni della colonia e come tali non asportabili 
se non quando eccedano 11 fabbisogno del podere, nel qUill casu necessita l'autorizza
zione scritta del locatore. Sono considerate eccedenze suI fabbisogno della colonia, Ie 
quantitll. di foraggi e lettimi che si rendono disponibili dopo dedotti i quantitativi 
necessarl alIa stalla Per 11 periodo che va dall'epoca della riconsllgna alIa raccolta dei 
foraggi e lettimi della successi+a annata agraria. 

5. La direzione tecnica della colonia, l'amministrazione e la contabilitll., spettano 
al proprletario 0 al tecnico che 10 rappresenta. La vendita .del prodottl che ab!tual
mente si vendono indivisi, e fatta in comune, salvo accordi in contrario. 

11 locatore, ha l'obbligo, tenute present! Ie particolari condizioni del podere, di 
ordinarne la conduzione secondo Ie norme di razlonale cultura e di appropriate 
rotazioni. 

6. Per tutta la durata della locazione il colona ha il dovere di coltivare il fondo 
da esperto agrlcoltore, di eseguire i lavori, Ie semine e tutte Ie operazioni culturali 
e dl raccolta a norma di teenica e di uniformarsi sempre alle direttive impartite dal 
locatore 0 dal tecnico che 10 rappresenta. . 

I.e plantagioni legnose (Viti, fruttiferi, gelsi, ecc.) devono essere curate in modo 
10devole e secondo norme di razionale coltivazione. Particolare diligE'lIlza deve porsi 
nell'esecuzione e nell'allevamento del nuovi impiant!. 

I.e concimazioni - ·organiche e mlnerall - debbono venir praticate nel tempo e 
nella misura indicate dalla tecnica. ,Lo stallatico deve essere interrato subito dopo 10 
spandlmento e queIlo usato per i prat!, deve somministrarsi in forma di terricciato. 
Agli effetti delle concimazioni e dei lavori i prati stabili sono considerati terreni sog
gettl a coltivazione ordinaria. L'eventuale concimazione organica del prato polifitico 
deve essere percib completata dalle conclmazioni fosfatlche e potassiche. PUre i prati 
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dl legumlnose debbono venir opportunamente concimatl con fertilizzanti chimicl e 
mlnerali. particolare attenzione e diligenza deve portarsi nelle concimazioni del fru
mento, regolandosl al riguardo In conformitil _ alle norme dettate dalla Commissione 
Granarla Provlnciale. La ooncimazlone stallatica per il mais deve essere convenien
temente Integrata con fertilizzanU fosfatici ed eventualmente potassici. Allche Ie 
culture intercalart non debbono andare esenti da concimazioni letamiche e cl1imiche. 

Le viti, I gelsl ed I frotUfer! in genere devono concimarsi con stallatico almeno 
ognl tre anni e con concimi chimici a regola di tecnica. Per i fruttt'U ~peciali7.zati Ie 
ooncimazicni devono effettuarsi secondo Ie norme di razional~ coltivazione. 

11 conduttore avute present! Ie particolarl condizioni del podere e obbligato a te
nere tutti i terreni arativl in regolare rotazione agraria, eselnsi s'intende, quelli a 
culture legnose specializzate. NeU'eventualitlt che aU'inizio deUa rotazione I terreni 
non s! trovassero sistemati secondo la rotazione convenuta il colono conduttore Il 
tellutn nd Introdurla gradualmente a cominciare dal primo anno di conduzione. 

In ogni casu deve egIi attenersi aUe norme di buona pratica agraria, in niodo <la 
conseguire mediante la razlonale coltivazione, il miglioramento dei terreni e delle 
piantagioni. 

7. Per Ie PlantagiOl:iI. legnose da frutto si hanno Ie norme seguenti. I nuovi im
plantl dl viti, nonche la sostltuzione di piante morte e deperite devono essere esclusi
vamente fatti con barbatelle innestate su legno resistente alla fillossern 0 con barba
telle selvatiche da Innestare suI posto, dando la preferenza agIi ibridi Berlandier!. 
In ogni caso II porta-innesti deve essera adatto alia natura del terreno nel quale viene 
posto a dim ora. 

La forma dello scasso e la relatlva profonditll sono stabilite direttamente fra Ie 
partt: In difetto dl preventlvl accordi, la profonditll dello scasso non deve essere infe
riore a m. 0,70 in piano ed a m. 1 in colle: per gli scassi a fossa In larghezza minima 
deve essere dl m. 1,50. Per la comune forma di allevamento della vite deve ossrrvarsi, 
di regola, la distanza di un metro fra ceppo e ceppo suI filare e dl m. 3 fra i filari. 
Oi massima, nel fissare Ie distanze deve tenersi sempre conto della giacitura e confor
mazlone del terreni nel quaIi devono eseguirsi gli implanti. Sono evitati in modo 
48soluto I nuovi impianti a buche e la pmpagginatura (da sott) delle viti nostrane 
Innestate. La varietll dei vitigni da impiegare sono indicate dal locatore. 

I Iavori di scasso del terreno, Ia c:oncimazione chimica, la provvlsta delle barba
telIe, comprese quelle per I reimpianti, Ie spese di innesto, i sostegn1 ed I fill di ferro 
sono a carico del locatore II quale amda di preferenza al coloni i lavorl di scasso. Sono 
Invece a carico del conduttora i lavori per la messa a dimora delle viti, la prepara
zlone del terreni e la concimazione a base di stallatico. 

Le cure successive all'impianto (vangatura primaverUe, zappatura in agosto, sbar
bettatura estiva, trattamenti anticrittogamici, reimpianto delle barbatelle non attec
chite) devono essere eseguite dal colono il quale deve provvedervi con diligenza e da 
esperto vlticultore. Per g\i anni successlvi e fino all'entrata in produzione dei nuovi 
Implanti, Ie spese relative alle cure cultu~all ed aIle concimazioni sono ripartite fra 
Ie partt secondo preventiV'l accordi. 

Senza i1 consenso scritto del Iocatore, i1 colono non PUQ effettuare nuovi impianti: 
In caso di trasgressione la piantagione resta a tutto vantaggio del propr!etario. 

Spettano al colono la potatura, la concimazione organica e tutte Ie cure culturali 
degll impiantr di viti in pmduzlone, come pure Ie solforazioni e Ie irrorazioni antipe
ronosporlche ed insetticlde. Lungo i filar! deve essere lasciata liberll da ogni e qual
siasi coltura una striscla di terreno della larghezza di almeno m. 0,80 per lato. 
I paU necessari al sostegno delle viti possono essere riravati, a cura del colono, dal 



- 292 

fonda ed eventuaimente dal bosco di cui potesse disporre !l locatore. II palame inser~ 
vibil-e rimane al colono. I capisaldi sono provveduti dal proprietario, al quale restllllo 
quell! provenienti daHe sostituzioni. Quando 11 palame viene provveduto fuori azienda, 
la spesa relativa e sostenuta a meta fra Ie parti ed 11 colono deve provvedere aHa 
preparazione dello stesso. 

In caso di rilascio del fondo, 11 colono non pub asportare alcun sostegno dalle, 
plante. II filo dl ferro, della' cui conservazione risponde 11 colona, e sempre e per 
intero a carIco del 10caOOre. 

Tutti i filarl devon~ essere vangati entro aprile e zappati entro agosto di ogni 
anno. Nell'ultimo anno dl locazione 11 colona pub, dopo la vendemmia, iniziare la lav()
razione del terreno lungo i filart. 

11 colono deve curare la conservazlone delle piante fruttifere, tanto in culturu 
special!zzata come In consociazionll che isolate, attenendosi, per quanto riguarda i 
lavori del terreno, la concimazione, la potatura, e Ie irrorazioni, Illle buone norme 
dettate dalla pratica e dalla teenica. 

Le piante devono essere vangate alla' fine dell'autunno, concimate conveniente
mente, sarchiate in epoca opportuna e tenute pulite dalle cattive erbe. L'allevamento, 
III }JOtutura e la lotta contro I parassiti devono eseguirsi se<:ando Ie moderne e piu 
al)vropriate norme dl razionale cultura. Per il reparto degli onert relativi ai nuovi 
imlJianti, valequanto e disposOO per gli impianti delle viti. 

II colono deve curare la buona coltivazione e conservllzione dei gelsi che gli ven
gono affidllti. Per i nuovi impianti il colono deve attenersi alle istruzioni impartite 
dal locutore, col quale e fissato preventivamente iI compenso spettantegli. La vanga
tura e la zappatura devono essere eseguite regolarmente ogni anno. I gelsi d'asta e 
da siepe devono essere tenuti a forma regolare e normaimente potati. II colona e 
tenuto ad innestare giusto Ie migliori pratiche locali, tutti i gelsi selvatlci, tanto con
segnuti che implantatl in corso di locazione. Le eventuaU capitozzature devono eSI:lel'e 
eseguite, previa autorizzazione del proprieturio, entro il 20 marzo; in compenso al 
colono resta la legna proveniente dai tagli. 

E' obbligo del conduttore di rimettere Ie singole piante legnose che venissero a 
morire 0 risultassero deperite, svelte od atterrllte dal vento, eseguendo i relativi 
lavor! nella successiva primavera e nelle posizlon! da indicarsi dal locatote, restando 
a carico dl questi la fornitura delle sole piante. 

Le zone boscose non fanno parte della colonia. II proprietarlo ove 10 ritenga oppor
tuno, puc) concedere 11 taglio del palame occorrente per Ie viti a condizione che n 
colono provveda a tutto suo carico al taglio, al trilsporto ed alIa preparllzione dello 
stesso. In tal caso tutoo i1 materiale residua viene diviso a meta fermo restando rob· 
bUgo del colono di trasportare la parte spettante al locatore al luogo indicato per In 
consegna. 

I tagll devono in ogni modo essere eseguiti con rispetto del turn! e !tecondo gll usi 
locali e delle norme della buona teenica. 

8. Per mlglloramentifondiari BOno considerate tutte Ie opere di carattere speciale 
e comunque imprevlste e non consIderate all'inizio della lqcazione; tali i lavori che 
modificano 10 'stato del suolo, della rete del fossi, ie opere di livellazlone del ter
reni ecc., per l'esecuzione del quali sl applicano Ie disposlzioni di legge sulle mlgllorie 
nelle locazionl di fondi rustic!. Le migliorie da apportarsi nelle plantaglon! -legnose, 
quaU I nuovl Implantl dl viti, gt!lsl, fruttiferl ecc. ed in genere ogni altra di carattere 
permanente del soprassuol0, sono concordate, attuate e liquidate a norma delle dispo
slzioni relative aIle mlgliorie del fondi rustic!. Ove U locatore intend a iDtrodurre nella 
colonia l'ulture non ancora praticate nella zona, dave accordarsi preventlvamente col 
colona, fissare la durata deU'esperimento ed nssicurare al conuuttore un minimo reddito. 
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9. L'allevamento del baco da sl!l:a dev'essere proporzionato ai locali della colonia 
ed al quantitatlvo dl foglia prodotta sui fondi locatio La foglia eccedente I bisogni 
deU'allevamento, dedotta quella che deve rimanere sulle piante per 1 turni di riposo 
del gelsl, resta a dispasizlone del locatore, 11 Quale corrisponde al colono," nel caso che 
venga venuuta, metll. dell'importo realizzato. 

L'allevamento degli animali da cortile per uso del colono deve essere regolato in 
.modo che gli animali stessl non rechino danno alle colture €I al frutti pendenti. 

Per nessun motlvo pllb essere eseguita la sfrondatura nelle piante e degli alberi 
dl qUlllunqlle natura; ~ facoltativa la sola sfrondatllra degli olmI e delle roveri una 
volta l'anno. 

Per I gels! pub essere concessa una second a sfrondatura per gli allevamenti estivo
autunnall dei bachl. 

1,0 scalvo delle plante a capltozza deve farsl a maturazione ed il taglio deve 
esegulrsl nell'epoca In cui Ie plante non sono in vegetazione. Di regola il taglio deve 
farsl ognl tre ann! tanto per Ie capltozze come per Ie ceppaie. Nel caso dl modificazioni 
nel turno dl scalvo, n colona ~ tenuto responsabile dei dann! causati. L'abbattimeID.to 
delle plante ~ in ognl caso, ordinato dal locatore e deve venire eseguito con Ie cautele 
del caBO. Per 11 taglio dl essenze boschlve sonG stabiliti dl volta in volta accordi 
particolar!. 

10. 11 trasporto del prodotti dl parte padronal€!, dopo la lora "divisione suI campo 
o nella casa, deve essere efl'ettuato gratuitamente dal colona fino III luogo 1ndicato dal 
locatore, semprech~ sl tratti di dlstanza non superiore al G Km. Per i trasporti ese
guit! a distanze superiorl al sei Km. 11 colono ha diritto ad un compenso di L. 0,20 
per Km. e per quintale. 11 colona deve pure provvedere alle operazioni dl carico €I 

scarico del prodottl stessi. 
Con I propri mezzi e, comunque, a tutto suo carico, 11 colono deve provvedere al 

trasporto del conclmi d'ogni genere, degli anticrittogamic! e "di quanto aItro necessario 
all'eserclzio della colonia. 

11. Tutte Ie spese, salvo Ie eccezioni previste dal presente capitolato, neceasarie 
alIa conduzione della colonia ed aUa coltivazione de! fondi, Ivi compresi i salar! per 
la eventuale assunzione dl mano d'opera sonG a carico del colono. Per Ie culture a 
compartecipazione, viti, fruttiferi, gels!, ecC. Ie spese per l'acquisto dl fertilizzanti 
chlmlci, di anticrittogamlci ed insettlc!di, sono divise per giusta meta fra Ie parti, 
come pure ~ sostenuta a' meta Ja spesa per il seme bachi, per Ie rlisinfezloni delle 
blgattiere €I per la foglia clle eventualmente dovesse provvedersl fuor! colonia. 

12. Le deficenze dl ordine tecnico-colturale €I quelle comunque imputabili alIa 
negligenza del colono, passono essere In qualsiasi momento rilevate e. constatate dal 
locatore 0 dal suo rappresentante. Tutti i lavori ed ogni altra operazione che si rendono 
necessari in consegUE\llza delle accertate deficenze, sonG fatti eseguire dir~ttamente ual 
proprletario, addebitando i1 conduttore con regolare registrazione suI conto colonico, 
l'importo delle spese re)ative. 

IV. - DELL'AP'P'ITTO E DELL~ DIVISIONE DEI PBOIlOTTI. 

1. Per I fabbricati colonic! ed annessi, i1 conduttore corrisponQe un canone annuo 
dl affitto, da det~rminarsi nella misura dell'1 % suI valore degli immobili Rtess1. Tale 
importo, che vient' versato nel tempo ~ nei modi indicati, deve intendersi ('orrisposto 
a Utolo di concorso nelle spese di manutenzlone ordinaria del fabbricati. 

2. Per 1 prati naturali asciutti di piano e dl collina, compresi i pascoli dl ronco, 
11 canone dl affitto ~ fissato in denaro. Nella determinazlone della misura del fitti s1 
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tlen conto della produttlvitll e della qualltll del foraggio ricavato dal slngoli terren!. 
II canone e In ogni modo fissato sulla base della meta del valore del foraggio che II 
foudo c suscettiblle di dare, t€lIlendo presente che la produzione del prati naturali dl 
piano oseilla fra gli 8 e I 16 Q.li di fieno per campo gorizisno; la prodllttivita del 
pascoli dl plano 0 di collina e da riteners! invece compresa, rispettivamente fra I 
11 e I 5 ed I 2 e 3 Q.li per campo. 11 fitto annno per campo e quindi fissato nelle misure 
seguenti : 

a) prati naturali dl plano t! di. collina, compresi I prati di ronco: da L. 85 e 
T,. 125 per I primi e da L. 60 a J,. 100 per I secondi; 

b) pascoli ell piano e dl collina c~mpresl i pascoli di ronco: da L. 25 a L. 75 per 
prim! €I da I,. 20 a 65 per 1 secondi. 

3. Pm- I seminativl nudl ed arborati sia dl plano che dl collina, il fittto viene 
pagato 'mediante corresponsione di frumento 0 dl granturco, la cui misura e fissata, 
in ragione dl anno e per campo direttamente fra Ie parti. Nel determinare la misura 
sl tien conto della capacitll produttiva dei fondi, dell'assf'tto culturale del podere e di 
ognl altro elemento che concorre alia formazione del reddito. 

In ordine alia produttivitll media del fondi, si tien prcsente che questa oscilla J:!.ei 
terren! della piana fra I 4 e gli 8 Q.li dl frumento e fra i 5 e i 12 dl granturco, e che 
nl111a zona dl collina i limiti della produttivitll stessa sono contr,nuti fra I 3 e i 6 quin
tali eli frumento e fra ! 4 ed 8 quintali di granoturco per campo goriziano. 

DI regola la corresponslone e commisurata al quarto del prodotto normalmente 
rlcavablle dal singoll fondi. Il frumento e consegnato asciutto ed in norm ali condizioni 
dl commerciabilitll, cioe buono e mercantile; In difetto, e apportata un'adeguata ridu
zlone suI peso del quantitativi consegnati e l'importo' corrispondente alia percentuale 
dl scarto e addebltato al colono. 

Premesso l'accordo fra Ie partl, ilfitto In derrate puo f'Ssere pagato In tutto 0 In 
parte In denaro; In tal caso I prezz! sono fissati in base al dati del mercato locale pit! 
vicino e desunti dal bollettini corrlsporidl1nti all'ultima decade di ottobre per il fru
mento ed all'ultima decade dl dicembre per il granturco, pubblicati dalla Sezione 
Agrarla Forestale del Consiglio Provlnciale deU'Economla. 

I prodotti provenlenti dalle culture a compartecipnzione ed i redditi delle industrie 
poderaU esercitate in comune, vengono ripartiti fra locatore e colono nel modo se
guente: l'uva viene divisa per meta oppure portata e lavorata in comune a cura del 
colono nella cantina padronale; a svlnatura ultimata poi sl" procede alIa uivislone per 
glusta metll del vino e delle vinacce torchiate, salvo speclall accordi fra Ie parti. 11 
colono e tenuto, anche nel casa che egU provveda direttamente alla·vinificazione dell'uva 
dl sua proprletll, a dare gratuitamente Ie prestazioni necessarie per la Javorazione 
delle uve dl parte padronale, in quanta la cantina del proprietario sorga sulla tenuta 
od a distanza non superiore a Km. 6 dal podere. 

Deve dare altresl, senza diritto a compooso, l'opera necessaria per la manipolazione 
del prodotto ed eseguire Ie operazioni relative alIa conservazione e commerciabilit1l. 
dello stesso fino al primo travaso. Qualora i1 locator~ riscontri incapacitll nella lavo
l'azione delle uve da parte del coloni, ha facolta di affidare la· lavorazione stessa a 
personale di sua fiducla addebitando loro Ie spese in ragione proporzionale alla quan
titll u'uva da ciascuno prodotta. 

Tutta la frutta prodotta sui fondi dt-1111 colonia vlf\ll divisa in parti egllali. Quand() 
11 podere fnccia parte di una amministrazi()ne costituita di due 0 piu colonie, 11 pro
prietario ha facoltll 'di provvedere alln vendita, in uno con Ia propria, delle fruth. 
di partl1 colonica, ripartendo a metll spese ed utili relativi. 
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11 rlcavo del prodotto bozzoll viene diviso a metli. La vendita e eft'et1;uata a cura 
<lei proprietario. A giudizio di questi I'intero prodotto pul) essere consegnato ugli 
E'8siccatol cooperatlvl bozzoll. 

La parte di legname proveniente dallo scalvo delle piante, che ecceda il bisogno 
del fondo, vlene divisa a metli fra Ie parti. Le piante legnose di qua\unque Rpecie 
quando vengono abbattute a spese del locatore, rimangono di proprietll dello stesso; 
se l'abbattlmento viene eseguito dal colono, questi ha diritto alia rnmaglia ed aUe radici 
con la zocca, mentre il tronco resta di proprietlidel locatore e deve essere portato 
01 luogo da quest! indicato sempre che la distanza non superi i 6 Km. 

E' futto assoluto divieto aIle part! di eft'ettuare prelevamenti, di alienare e comun
que dlstrorre qualsiasi prodotto a compartecipazione prima che sia stato eseguito i1 
necessario accertamento, autorizzata dal proprietario la raccolta ed eseguita la mate
riale e detinitiva divisions della massa di tali prodottl. 

Tanto sui campo, quanto in ogni altro luogo della colonia e tino all'atto della 
consegna della parte padronale, il colono e tenuto alia custodia e conservazione di 
tutti I prodotti a compartecipazione. 

V. - DELL'ULTIMO ANNO DI LOCAZIONE. 

Durante l'ultimo anno di locazione, il colono deve eseguire diligentemente e da 
buon padre dl famiglia tutte Ie operazioni dl normale coltivazione. E' altresl impegnato 
n non alterare Ie ordinarie coltivazioni e rotazioni in corso. 

11 colono useente deve permettere al eolono entrante di eseguire i lavori antieipati 
oecorrenti secondo Ie norme di buona eultura, eoneedendo una stanza per I'alloggio 
ogli uomlni, il rlcovero agll animali e 10. spazio coperto per i foraggi. 

I semi dei pratt artiticiali devono essere somministrati e sparsi a tutte spese ed 
opera del colono entrante; nel caso che tale semina venga eft'ettuata dal colono uscente 
questi ha solo dlrltto al valore' delle semenU. Le stopple ed un taglio successivo da 
eseguirsl entr~ 11 30 settembre appartengono al conduttore uscente; dopo tale evoca il 
proto dl nuovo impianto e preso in consegna dall'entrante. 

11 colono uscente e tenuto a lasciare entro j} 15 ottobre liberi dagU steli di mals 
tutti 1 terreni destinati, secondo rotazione, a frumento. NeU'eventualitli di cattivo 
andamento della stagione. il terreno dovrli essere dato libero non oltre il 30 ottobre. 

Lo sfalclo dei prati naturali deve eft'ettuarsi non piii tardi deU'S settembre, quello 
del pratl artiticial1 entro H 30 dello stesso mese. 

11 colono uscente ha l'obbligo dl consegnare prima del 10 novembre il tieno, i man
gimi ed 1 lettim1 eventualmente occorrenti per i1 n:iantenimento del bestiame da lavoro 
di proprletli del colono entrante. I foraggi consegnati aUo scopo di cui soprn sono 
conteggiati a favore del colono uscente allo stato di riconsegna e rimborsati al pro
prietar10 dal colono entrante. 

Dl regola Ie stalle devono essere messe a disposizione del colono entrante I'll no
vembre. Tuttavla Ie part! possono accordarsi circa Ie modalitli per l'occupazione totale 
o parziale delle staUe anche prima dell'epoca tissata. 

Tutte lepiante da scalvo devono essere riconRegnate in tine di ·stagione con Ie 
fogUe e legna rispettive comprese, a~che queUe il cui taglio e maturato neU'annata. 
Le viti vengono riconsegnate col loro tralcl, col palame e' filo di ferro ancorche non 
siano state rlcevute in tali condizioni; in questo caso e fatto rilievo nello stato di 
riconsegna e dato accredito ai' colono uscente del materiale fornito, valutato nello 
stato in cui si trova. I vimini da legaccio devono veuir consegnati col loro getto t'Om

pleto di un anno. 
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11 colono uscente ha l'obbligo di lasciare a completa disposizione del colono en
trante tutU i fondi costituenti la colonia ed 1 fabbricati relativl, per ~l glorno 11 no
vembre. 

• •• 
Le norme che dlsciplinano la conduzione del fondi a colonia parziaria "pura (mez

zadria) sono, in molti punti, analoghe a queUe vigenti in altre zone d'Italia. Ci limi
tiamo percio a riportare queUe che piti direttamente iDtluiscono suI locale ordinamento 
economico deU'azienda e suUa distribuzione del reddito fra imprenditore e colono 
mezzadro. 

1. II contratto - particolarmente diffuso nell'alto e basso Friuli - ha la durata di 
un anqo che deeorre daU'l1 novembre (S. Martino);' s'intende rinnovato di anno in 
anno se entro il 31 marzo non ~ data 0 chiesta licenza da una delle parti. 

. 2. 11 capitale bestiame ~ apportato talvolta in parti uguali, ma molte volte viene 
fornito solo dal colono e qualche volta solo dal proprietario; nel primo casu gli utili e Ie 
perdite sono sostenute a meta, nel terzo 11 colono corrillPonde l'inter.esse del 6 % sulla 
meta del capitale bestiame e partecipa agli utili, mentre Ie perdite sono quasi sempre 
sostenute dai. proprietario. 

3. I prodotti del suolo vengono divisi a perfetta meta, resta pero ad esclusivo uso 
del proprietario l'eccedenza della foglis di gelso; Ie spese di conduzione normalmente 
vengono anticipate dal proprietario e addebitate per la lorn meta al colono suI libretto 
colonieo. 

4. La easa coloniea ~ saIDI>re fornita gratuitamente dal proprietario. 

5. I prodotti dell'orto e del pollaio sono d.i esclusiva proprieta del colono, mentre 
Ie regalie sono nella quasi totalit1l. scomparse, in seguito all'entrata in vigore del 
contratti sindacall. 

6. L'uva viene d!visa a meta e lavorata separatamente; solo nelle grandi e medie 
aziende la vinificazione ~ fatta in comune nella cantina del locatore. 

7. II colono e tenuto a. possedere i comuni attr'ezzi di lavoro (aratri - erpici • falcia
trici - rastrelli - carri - graticci - irroratrici ed altri attrezzi minuti) senza diritto ad 
alcun compenso da parte del locatore; i1 propri~tario invece, dove Ie esigenze della 
azienda 10 richiedano, e tenuto a fornire gli attrezzi non comuni (motoaratrici - rulli -
frangizolle - seminatrici • cernitori - ed aItre macchine che tendano aU'industrializza
zione dell'azienda). L'uso di queste macchine importa l'obbligo al eolono di un eon
tributo annuo eguale alIa meta del prezzo d'uso dl esse. 

8. I "lavori straordinari di bonlfiea, gli seassl per lmpianto vigneti, l'arginatura 
di sponde fluviall, l'apertura di nuove strade aziendali, sono di volta in volta pagate 
al mezzadro, 81 prezzo preventivamente" convenuto. 

9. Spetta al. eolono dl provvedere all'assunzione ed al pagamento della manu 
d'opera avven~izia oecorrente per l'ordinaria lavorazione del podere. 

10. Non e ammesso di distrarre Ie forze lavorative della famiglia coloniea; il 
proprietario pero, qualora ne riscontrasse un'eccedenza, puo autorizzare qualeuno dei 
component! la famiglla eoloniea a lavorare fuor! del podere. 
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PROVINCIA DI POLA. 

Nel non molti casl d1 scission", parziale 0 totale fra proprieta e impresa e fra im
presa e mano d'opera r1scontrabili qua e Ill. In tutta la provincia, Ie modalita che discl
plinano i rapporti ~onomiel ira Ie parti sono inerenti alia affittanza, alia colonia 
parzlarla pura (nella proprletll appoderata) e aUa conduzione con contadini salariati 
e partltanti. 

Vaflittanza che rlguarda particolarmente alcuni 'benl di COpiuni, dl Enti ecclesia
stlel 0 dl altrl Ent! clvUI, e regolata da norme che variano da casu a caso a seconda 
della destinazlone dei terrenl oggetto di essa, delle convenzionl stipulate circa gli 
eventuali mlglloramenti fondiarl e a seconda che si tratti di aflittanza lavoratrice (su 
Interl poderl 0 sopra singoll apppz?amenti) 0 capitalistica. Rlportiamo in appendice 
due t1plci contratti d'aflittanza di cuI uno riferibile ai beni del Cap. Collegiale di 
Montona, e l'altro aIle proprleta fondiarie comunali site nel comune di CIlPodistria. 

PIt! importanti, peorche applicate su ph) l~ga scala, sono Ie modalita contrattuati 
che dlselpllnano la conduzione a colonia parziaria pura dei fondi rustici. Sono anch'esse 
varlnblli da casu a casu dlpendentemente dalle eslgenze dei contraenti e da! vnri 
slstemi dl siruttnmento del suolo. DanDO IIi cl" la prova gli schemi di contratti coloniel 
messl In appendice, che furono, e forse alcunl 10 sono ancora, in vigore fino a quando 
col nuovo capitolato generale per la COllduzlone dei fondi rustiel a mezzadria, stipu
lato nel 1928 fra la Federazlone Provo Sindacat! Fascist! Agricoltori e il Sindacato 
Prov. del colonl e inezzadJ;I, e ispirato ai superiori concetti della collaborazione di 
clnsse, sl e creduto opportuno di regolare - nell'interesse 'della mnssima produzione 
agrnrla e qulndi del maggior svlluppo economlco-morale della Provincia - i rapporti 
tra locatorl e colonl mezzadrl (1). 

Anche nel capitolato in dil!cor!lo sl riportano Ie scritte piii 0 mooo comuni a tutti 
i capitolati del genere, che trovano plenamente 0 non riscontro nella realta, (riguar
danti la definizlone dl locatore e colono, la natura del contratto, la dlrezione e ammi
nlstrazione della colonia, la dotazione, l'uso e la manutenzione - ordinaria e straordi
narla - del fabbrlcati colonlci, Ie modalita di consegna e di. riconsegna del podere 
con Ie relative scorte, I vincoli che nascono ira colonia e falnlglia colonlca ecc.) e che 
qui omettiamo per ragloni dl brevita; mentre rileviamo Ie clausole seguenti che piii 
o menu divergono da quelle vigenti in altre zone del Regno e che dal capitolato sin
dacale el risultano trasportate piii 0 menu integralmente nel campo della realle ap
pllcazlone. 

1. II contratto indivlduale ha la durata dl un anna con inizio. dal 16 ottobre ed e 
tacltamente rinnovablle di anno in anno. 

2. 11 capltale bestiame (in gergo istriano «l'animalia Il) - che non s~pre e 
oggetto del contratto e, quando 10 sia, non In tutti i Cllsi corrisponde per quantitA e 
qunlitll II queUo che sarebbe necessaria l/.i bisogni del fondo - e in linea di massima 
Immesso dal locatore, ma sl hanno casi in cui n bestiame e fornito in parti uguali dal 
contraenti. Nel primo casu il colono dovrebbe corrispondere allocatore l'interesse del 6 % 
su meta del capitale best1ame, parteelpando alla meta dell'utile netto risultante oUre che 
dlll)e vendite di nuovl nati etl'ettu~te l1el corso dell'esercizlo, dal giro ·bestialli~ .e dalla 
dUrerenza fra n valore di stima. all'lnlzio e aHa fine dell'anno agrarlo. Net secondo 

(1) L'esame del contratti coloniel inrlividuaU riportati in npprmdlce ci rivelll, fra 
l'altro, la tendt'nz8 ad innestare l'affittanza alla colonla parziaria. 



-- 298 -

Caso utili e perdite sono divisi a meta fra Ie part!. Quando perb, come avviene in altri 
cusi. 11 locatore, a richiesta del colono, abbia a quest! anticipato il capitale per l'acqui
sto della meta del bestiame necessario .alla colonia, onde incoraggiarlo a divenirne pro
prietario, l'interesse che percepisce non e del 6 ma del 2 %: in tal caso il colono e 
tenuto annualmente a versare al locatore fino all'estinzione del debito, una perron
tuale non inferiore al 50 % della meta dell'utile annuo spettantegli e determinato come 
sopra e detto, mentre partecipa, come nel secondo casu citato, alle eventual! perdite>. 
Nel caso opposto, ammesso pure dal capitoluto, che sia cioe il colono, d'accordo col 
locatore ad immettere anche la quota parte spettante a quest'ultimo, l'interesse che 
il debltore deve corrispondere al creditore e del 6 %: mentre utili e perdite sono divisi 
a meta. . 

Se. il bestiame, infine, e tutto di proprieta del colono anche utili e perdite spettano 
a cosmi, mentre 11 locatore ha diritto di farsi consegnare dal colona 1/3 del foraggio 
prodotto nell'azienda 0 l'equivalente monetario determinato in base aUe medie dei 
prezzi praticati in gennaio. 

3. Le macchine motrici e quelle operatrici mosse da forza animata 0 inanimata 
(ltratri comuni, dissodatori, polivomeri, ripuntatori, erpici snodati, seminatrici, span
diconcimi. frangizolle, lalciatricJ., carri) sono provvedute dal locatore, mentre Ie 
spese di manntenzione e riparazione ad esse relative sono divise a meta col colono, 
11 quale e tenuto a provvedere e mantenere a proprie spese t" piccoli attrezzi (irrora
trici, solforatrici, vanghe, zappe, badili ecc.). 

4. La casa' colonica - quando c'e - e sempre fornita dal proprietario gratuitamente. 

5. 'l'utti i prodottj della colonia, compresi quelli delle piii. important! industrie 
agrarie esercitate in comune dalle parti in forma individuale 0 collettiva - cantine 
sociali - sono divisl a perfetta meta;. fanno eccezione: 

a) la legna ricavata dalla potatnra usuale e dal taglio delle siepi (salvo quella 
derivante dalla potatura del gelsi e dell' olivo che e divisa a meta) che spetta per intero 
al colono; 

11) Ie piante morte abbattute dal colono, delle quali gli spetta meta della chioma 
e 11 ceppo, mentre 11 tronco e del locatore; 

c) i prodotti dell'orto, del pollaio, del porcile, dell'apiario che spettano intera
mente al colono salvo eventuali contributi, sotto forma di regalie ecc., da corrispon
dere al locatore. 

6. Sono a totale carico del locatore: imposta e sovraimposta fondiaria, tasse e con
tributi consortili, spese per concimazione iniziale dei terreni dissodati in autunno od 
in inverno, oneri dl assicurazione incendi sui fabbricati, spel1e per mlglioramenti fon
diari di qualsiasi specie (implanti di vigneti, oliveti, frutteti fino a che non si rendono 
produttlvi): nel cas! di prosciugamentl. e dissodamenti di vaste superfici e di costruzione 
di tabbricati colonici, il colonQ e perb tenuto a dare l'opera sua e del bestiame comune, 
contro compenso pari alIa meta della retribuzione corrente e sempre quando 10 consen
tano Ie esigenze del lavoro del podere (1). Sono a tot ale carico del colono-mezzadro: 
imposta sui reddito agrario colonico, tasse personali e di famiglia, spese per la lavora
zione ordinaria del terreno e per la coltivazione e raccolta dei prodotti; sono anticipate 
dal proprietario e divise a meta Ie spese per: tassa bestiame, senserie per compr'a-ven-

(1) Nessun compenso. spetta invece al mezzadro per l'occupazione del terreno de
stinato alle oper(! di migUoramento e dl bonifica di cui sopra, come non gli spetta 
alcun compenso per la sostituzione delle piante arboree deperite 0 morte con altre volta 
a volta fornite dal locatore. 
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dUa bestiame, veterinario, medicine, castrature, monte, assicurazione bestiame (quando 
eslsta nella zona una mutua bestiame cbe dia serie garanzie di buon funzionamento), 
eventuall assicurazioni contro la grandine, noli di bestiame e maccbine di terzi, con. 
cimi chlmici, ingrassi, svernaglie, sementi (loro preparazione e' selezione meccanica), 
anticrlttogamici ed Insettlcidi, pall, canne e vlmini acquistatl suI mercato, usa di 
motoarntrlci di proprietll. del locatore (prezzo d'ust> di esse); Ie spese per acquisto di 
stnlIlltico gravnno per 2/3 al locatore e per 1/3 al colono, mentre sono .ripartiti secondo 
quanto stllbllisce la legge, i contributi per Ie assicurazioni sociali obbligatorie . 

•• • 
NeUe varie imprese condotte (0 condotte ancbe) con salariati 0 pattitanti, Ie norme 

contrattunll disclplinatrlci dei rapporti fra capitalist! e contadini. variallO nella realtll. 
da caso a caso dipendentemente: dal personale aasunto (prelevato fra piccoli proprietari 
cultivatorl, fra mezzadri, tra nullatl:!nentl), dalla massa di lavoro che possono richiedere 
Ie culture date in partecipazione, da altre circostanze di luogo e di tempo e da con· 
suetudlni. 

Norma fondamentale e questa: il contadino partitante resta obbligato per l'esecu
zione di tutti i lavori prescrittl per quella determinata cultura, salvo a ripartlre poi 
col proprietario il prodotto lordo rl~avato. Per certe culture 11 partitante contribuisce 
pure a talune spese per l'acquisto del materlali 0 dei servigi (conclmi, anticrlttogamicl, 
nolegglo dl bestiame ecc). La quota parte di prodotto spettantegll, quale compenso del 
lavoro prestato e Quale reintegrazione delle spese vive eft'ettivamente sostenute, varia 
da caso a caso. Ma qualunque sia l'ingranaggio cbe disciplina i rapport! fra proprie
tarlo e partitante, la sua caratteristica e di essere semplice. 

Nel caso di aziende condotte con soli salariati (fissl e avventizi) 0 anche col com
plemento di ·lavoro salariato (1) per la coltivazione, l'allevamento del bestiame, la 
manipolazlone 0 trasformazlone dei prodotti dlretti delle colture, Ie modalitll. contrat
tuall cbe si vorrebbero sindacalmente unificate, variano, In concreto" da . caso a caso: 
la consuetudine ba insomma la sua parte nella determinazione dei rapport! economici 
cui cl riferiamo. 

Cosl, per citare un esempio, col personale assunto (pecorari) da alcuni propriet;ari 
di greggi numerose (80-100 pecore) cbe sfruttano i pascoli comunali 0 quelli privati -
fatto cbe si riscontra In modo particolare nella zona cootrale dell'Istria e nelle isole 
del Carnaro - si stablliscono i seguent! patti: prodottl e aumento In peso del bestlame 
vengono divlsi a metll, pascolo e sorveglianza restano a carico del pecoraro: sl redige 
Insomma un contratto dl soccida di durata pari alIa durata del pascolo. 

Certe aItre volte si usa assumere personale sa1ariato per l'allevamento del bestiame 
stlpulando cbe 11 latte prodotto resti al salariato, il quale partecipa anche aUa metll. 
del valore della lana e degli agnelli nati. 

PROVINCIA DI TRIESTE. 

Abblamo gill rilevato cbe nei casi di sclssione fra impresa e mano d'opera riscon
trllbll1 pin frequentemente nella circoscrizione del Monfalconese e meno in quella col
linare.litoranea, sonG i rapport! di colonia parziaria pura 0 _ quelli di. partitanza che 
cUscipllnano la conduzione azlendale. 

(1) SI teng!l presente che i famigli sono sindacalmente considerati COlll:e salarlatl 
1Issl e come tali dovrebbero quindi godere del regime di trattamento ec.onomlco. propri~ 
di Quest'uIUmi, 11 quale non molto diverge da quello vigente neUa viclDa provmcia dl 
1.'rieste. 
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In tutta la provincia Ilon sl hanno .che rarissimi esempi di conduzione con contadini 
(0 anche con contadini) non partecipanti nll slngolarmente nll coUettivamente Ili risul-· 
tau economici dell'impresa; e pure a qualche caso sporadico si riduce il sistema di 
conduzlone con coloni parziarl quasi aflittuari (aflitto ·misto). 

Dlumo pertanto in primo luogo Ie norme fondamentali regolatrici della locale colo-· 
nia parziaria, che, pin 0 meno, differitlcono da queUe vigenti per la stessa forma dt 
conduzione nelle altre zone agr~ie d·Italia (1). 

1. II contratto individuale ha durata annua, decorre daU'll novembre ed II tacita
mente lll"Orogato di anna in anna se entro il 31 marzo non II data regolure disdetta da.· 
una delle parti. 

2 .• In caso di cambiamento di colono, quello entrante - cui deve essergli concesso
dal colono uscente di potere. entrare nl!tl podere fin dul ).0 ottobre per la preparuzione dei 
terreni aUa semina del frumento - deve corrlspondere al colono uscente il valore
corrisllondente alla meta dei prodotti di scorta del fondo (foraggi, lettiere, letame). 
Cosicchll l'ordinamento economico deU'azienda implica l'obbligo da parte dei' con
traenti di anticipare in parti uguali Ie scorte in parola. 

3. II capitale bestiame, pin 0 meno sufficiente alle esigenze del podere, ~, in gene
rale, fornito in parti uguali dal locatore e dal colono., In caso che questi non passu. 
disllorre di denaro onde acqulstare· II!. meta del. bestiame e manifesti il desiderio Ji 
divenirne pl"Oprietario, il locatore II tenuto ad anticipargli il capitale relativo senza 
alcan tusso annuale. Se Invece capita il caso oppasto - colono possessore di tutto il 
bestiame in dotazione del podere e locatore sprov:visto di capitale per poterne acqui-· 
stare la' meta - II 11 colona mezzadro tenuto ad anticipare al locatore la meta d€'l 
callitale in parola dietro corrisposta dell'interesse calcolato al tasso annuale del 7 %_ 
II debitore (colono 0 locatore) della meta del capitule bestiame, b tenuto in ogni caso
a versare in favore del creditore fino ad estinzione del. debito, una percentuale sull'utile· 
annuale della stalla stabilita in misura non inferiore al terzo dell'utile stesso. La 
divlsione degI1 utill e delle perdite avvlene come appresso: 

a) se 11 bestiame II tutto del locatore, utili e perdite - risultanti, oltre cbe dalla. 
dlfferenza fra valore di stima all'inizio e valore di stima alla fine, dalle morti, dalle 
vendlte dl nuovi nati e dal giro bestiame - sono divisl a meta; 

b) 'se 11 bestiame II tutto del colono, spettano a costui per intero, utili !' perdlte:' 
in tal caso, n locatore ba pera diritto ad un terzo del foraggio prodotto dai prati; 

C) se, infine, il bestiame ~ di proprieta comune, si effettua la sUma all'inizio della. 
locnzlone e tutte Ie volte che si verificano acqulsti 0 vendite vengono liquidati me
diante registrazione nel libretto colonico. 

4. I comuni attrezzi (falciatrici, aratri, erpici, solforatrie!, irroratrici, carri, gra
tice!, altri) che - secondo il capitolato - dovrebbero corrispondere aHe esigenze di una. 
razlonale coltivazione, mentre in reailta sono, nei pin del casi, ben lontani daU'esserIo. 
vengono normaimente Immessl dal colono; la loro manutenzione grava tuttavia ancbe 
al locatore in mlsura dl L. 40 per Ha.-anno. Nei casi, pluttosto rari, che sia 11 loca
tore a fornire una parte delle macchine suddette, il colono concorre pure aHa lora 
manutenzione. ·In caso di implego di motoaratrie! di proprieta del conduttore, la spesa 
relatlva (comprensiva dl spese di funzionamento, ammortamento, rlparazioni, ece.) e
divlsa a meta fra Ie part!. 

(1) Le norme che riportiamo vogliono riferirsi aile colonie con animal! (da reddito
e da lavoroj autonome, e non a quegli appezzamenti di terra lavorabile dati a mez
zadrla Ii piccoli proprietari 0 a piccoli affittuari coltivatorl (partitanze della zona col
lina re-litoranell). 
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5. Tutti i prodottl del suolo (dlretti e iudiretti) ~ salvo quelli che appresso specl
fichlamo e altri eventualmeDte derivablli da culture- Industriali 0 da speclali industrle 
agrarle per 1a cui ripartlzlone sl convengono patti speciali - e tutte Ie spese di con
duzlone (salvo l'imposta e sovrimposta fondillrie che insip.me alIa spesa di assicura
-zlone fabbricati sono a carico del proprietario conduttore), si ripartiscono a metil. fra 
locatore e colono_ Ne1 caso che 1a stalla sia iudirizzata alIa produzione iudustriale 
del latte, 81 divide a metll soltanto 1a quantitll di esso prodotta oltre quella necessa
ria all'aUevamento del vltelll e al bisognt deUa famiglia colonica (1/3 di litro per per
sona compresi i bambini). In tutti gli altri casi, di stalle non Indirizzate alIa produ
zione del 18Jtte, 11 poco 1atte prodotto oltre queUo necessario all'allevamento dei nuovi 
natl, serve ai bisogni della famiglla colonica (1). 

I prodotti dell'orto, del pollalo e del porclie ad uso famigliare sono di esclusiva 
pertlnenza colonlca. 

fl. II colono gode gratultamente della casa, ma quando parte di ess!! sia udibita lid 
UBO estraneo alia colonia, e tenuto a corrispondere al locatore un compenso (fitto) tis-
~ato dl comune accordo col 10catore stesso. . 

7. In caso che la distrazione di braccia non nuocla alIa coltivazione del podere, n 
10catore pub richiedere, contro sa1ario, 1a prestazione d'opera di alcuni membri della 

. famiglia colonica: 1a misura del salario, e, in tal caso, fissata in base alIa mercede 
-ehe sarebbe spettata ad un lavorante assunto dall'esterno, ridotta dt>l 5 %. . 

8. Tutto n lavoro che i1 colono abbia prestato nell'esecuzione di miglioramenti fon
<llarl, compresi impiantl arborei, deve essere retribuito in mil'lura precedentemente con
-cordata dalle part!. Conseguentemente nessun indennizzo spetta al colono in caso. eli 
rllascio del fonda a miglioramentl compiuti, siano 0 non gill resisi produttivi, salvo 
~uanto gli pub competere per accordi precedentemente presi col locatore. 

9. Qualora per la manutenzione e coltlvazione ordinaria del fondo, si richiedesse 
l'assunzione di mano d'opera avventizia, la spesa relativa resta a totale carico del 
colono. Mentre ~ vietato al colono di coltivare terreni dl prdprietll. 0 di terzi 0, ('0-
munque, dl sottrarre braccia lavorative al podere senza preventivl accordi col locatore . 

••• 
Nei rarissimi esempl dl quasi affitto colonico (affittanza mlsta), 11 corrispettivo affitto 

e stabiJIto in base al valore iutrinsero e commerelale del fondo considerato nel suol sin
gol! investimenti. 

1. Per gli aratlvi deve proporzlonarsi all'attitudine a produrre cereal! dell'iutero 
fondo: sl ritiene pertanto che i limiti dl tale attitudine oscillino: per 11 frumento fra 
Q.lI 3 e 8 per campo, per 11 mals fra Q.li 5 e 16. StabiJIto 11 canone di atHtto per gli 
arativi, deve essere corrisposto entro 11 15 agosto in frumento nella. misura di Q.li 0,75 
a Q.li 2 per campo (ossla di 1/4 della capacita produttiva a frumento) tenuta presente 
nnche 1a produttivitll del mais oscHlante come sopra; In luogo di frulllC!lto, 11 colono 
conduttore pub corrisponde~e al locatore - previo accordo - l'equivalente ,monetario. 

Per 1 pratt naturali asclutti, 11 canone - che deve corrispondersi entro I'll no
vembre - e fissuto in denaro e in base alIa meta della produzione foraggera per campo 
che sl presume varlablle da 4 a 15 Q.li; il prezzo per Ia valutazione dei foraggio e 
fissato In base a quelli prattcati suI mercato nel mese di ottobre di ognl anno. 

(1) Si rit~ngono stalle non Indirizzate alla produzione industrlale del latte quelle 
con un numero dl vacche Inferiore alia met/l. del numero del capi grossi esistentl. 
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Per i terreni . investiti a culture industriali, la quota parte di prod otto spettante 
al colono conduttore e quindi quella spettante al locatore, sono regolate da patti spe
clalL n proprietarlo locatore pub, al riguardo, stralciare dalle supf'rfiCi affittate, esten
sioni di terreno da fissarsi di comune accordo fra Ie parti, ondp. adibirle aile culture 
suddette, salvo a diminuire POi in rapporto al terreno stralciato, il canone 0 i canoni 
origlnari dl affitto_ 

Per i fabbricati, il canone in denaro - da corrispondersi pure entro I'll novem
bre - e commisurato alIa capacita. e alle condizioni di abitabilitll degli immobili (> 

determinato in ragione dell'1 % I:!ul valore commerciale del caseggiato e adiacenze_ 

2. 11 contratto indlvlduale (salvo consul'tudini esistenti) ha inizio con I'll novem
bre ed e rinnovabile tacitamente di anna in anna quando una delle parti non dia rc
golare. disdetta entro I'll maggio. 

8.·E fatto obbligo - che talvolta perb non e osservato - al colono-conduttore di 
tenllre permanentemente dotato il podere del numero di bovini necessari alIa buons. 
conduzione del fondo. 

4. Come nel caso· della colonia parziaria pura, e fatto divieto al colono di 1i
strarre dal podere forze lavorative· 0 di coltivare terreni di proprietll 0 di terzi senza 
prev~ntivi" accordi col locatore. 

5. 11 prodotto delle viti e diviso a meta fra Ie. parti, cosl pure 11 ricavato dalla 
vendita dei bozzoli 0 dell'eventuale foglia di gelso prodotta in pili, mentre spettano 
per intero al colona tutti gli altri prodotti. 

6. Tutte Ie spese relative ai prodotti a comparteclpazione, comprese quelle inerenti 
all'armatura di sostegno delle viti e dei gelsi, sono oggetto di divisione a meta fra Ie 
parti; fa·eccezione quella relativa all'acqulsto di filo di ferro' che grava il solo locatore. 

7. I vasi enologlci occorrenti per la vinlficazione in comune sono a carico del loca
tore, mentre i graticci e gli attrezzi per la bachicoltura sono a carico del colono, al 
quale spetta di eseguire graituitamente 11 trasporto del prodotti divisibili ai magazzinl 
del J:ocatore e di fornire pure gratuitamente il lavoro inerente alla manipolazione e con
servazlone del medesiml. 

8. Sono a carico del colono Ie piccole riparazloni ai locali ricevuti in consegna, 
mentre fanno carico al proprietario tutte Ie altre, sempre quando n~n siano dovute a 
incuria del colono. 

9. Foraggi, lettimi e letame prodotti nel podere debbono essere in questo reim
plegati. 

10. I lavori straordinari di bonifica, dl sistemazione agraria, di nuovi Impiant! ar
borel, sono a totale carico del proprietarlo; incaso che sia 11 colona stesso ad ese
guirli, dletro consenso del proprletario, questo e tenuto a pagarglieli in base ad un 
prezzo preventicamente convenuto. 

• •• 
Nei casl pur rarl dl conduzione aziendale con contadini non partecipanti ne sin

golarmente ne collettivamente all'lmpresa, Ie clausole contrattuaU di natura econo
mica, sindacale e dlsclpllnare che regolano I rapporti ira imprenditori e lavoratori -
dlstinti ora nelie tre class!: avventizi, fiss! ed obbligati (1) e ciascuna nelle. cinque 

(1) Corrb;pondono a quelll operanti nella provincia dl Gorizia, ma invece di 230 
glornate di lavoro ne hanno garantlte 800. 
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eategorle gill note - sono pressoche Identiehe a quelle vlgenti per Ie stesse classi e 
categor~e dl operal agrlcoli della vieina provincia dl Gorizia. Varia soltanto, ma lieve
mente, nel singoli casl (Intendi c1assi e categorie) la misura oraria della retribuzlollll 
per lavon ordlnarl. e lievemente diverse son pure Ie percentuali di aumento sulla tariffa 
orarla normale applicata per lavoratorl dl normale capacitll lavorativa, in caso di 
lavorl straordinarl 0 speclali, mentre restano I medesiml gli orari di lavoro. SI notano 
Invece notevoli dllferenze rlspetto ad alcuni elementi costituenti la retribuzione del 
lavoratorl lisei (vaeearl, guardiani, famigli, eavallanti, bovari) in provincia di Gori
zla; dalla retribuzione In parola manca Infatti il campo goriziano arativo; In caso che 
il lavoratore non possa usufruire del porelle 0 del pollaio l'indennitll e rispettivamente 
dl L. 64 e di L. 8 per gallina anziche dl L. 25 e di L. 5; In luogo di 7 Q.li di mais 
se ne danno qui 6 e in luogo dei ao Q.li dl fascine se ne danno 40, mentre sl omettono 
I quantitativi dl grano, fagiuoli e vino; in luogo dl I.. 200 mensili corrisposte nel go. 
rlzlano se ne corrlspondono qui L. 360 oppure 400 per I vaccarl ehe ricevono pure un 
litro dl latte e L. 10 per ogni vitello nato vivo e vitale. Insomma, ulla mancanza di 
aleunl elementi sl eerca dl sopperire aumentando alcuni dl quelli comuni alle retribu
zloni praticate In provincia dl Gorizia. 

Le osservazloni gill fatte in merito alla rigida applicazione delle norme sindacali 
su rlferite, valgono anche per questa provincia: 0 meglio, valgono per quelle parti Ili 
essa nelle quali eslate qualche famiglio 0 sl pratica l'assunzione Ili mano d'opera per 
lavon boschivl (Postumlese), per guardia .aJ gregge (Sesanese) ecc. 

Le varie forme di partitanza, applicate qua e III in provincia, ma particolarment<! 
nella ('Ircoscrizione colllnare-litoranea, restano disciplinate, in linea di massima, dalle 
norme che abbiamo riferite per Ie partitanze della provincill di Pola. 

PROVINCIA DI ZARA. 

Ed eccoci finalmente ad esaminare un po' pili da vicino Ie gustose modalitll ('00-
trattuali vigenU nel tipico e debole organismo economico-agrario della provincia dl 
Zara. 

Per ragioni gill esposte, abbiamo conslderato la colonia dalmata come una forma 
Don comune di affitto (ossia di scisslone fra proprietll e Impresa) a canone variabile 
in natura; e appunto per non essere comune che non possiamo omettere quelle particoln
ritll contrattuali Ie quali, se sono dovute all'influenza delle concezioni agrarie bizan~ 
tine, veneziane e turche da una parte e degli usi sloveni dali'altra, non cessano di de
stare un certo interesse per gU studiosl dl economia, sociologia e psicologia rural!. 

In affitto a contadlnl proprietar! son dati, per-Io pili, vlgneti e arativi. Affittlltl 
lIono pure gli oliveti; ma questi ben raramente costituiscono coltura prjncipale a se 
lspecinlizznta): pili spesso trattasi dl olivi" consociati alie viti. Quale coltura princi
pnle (con tendenza ad essere pili "0 meno specialjzzata) la troviamo a Lagosta (e uel 
terrltorlo di S. Filippo e Giacomo) ed e considerata tale se si hanno non meno di 
30 plante di olivo per ettaro: in tal caso si usa affittare l'intera piantagione 0 parte 
di essn. Quando g11 olivi risultano consociati alie viti, costituenti cultura principale, 
vengono affittatl unltamente a queste: n contadino proprietario-affittuario che abbili 
in affitto vigneti e anzl tenuto a piantarvi alberi di olivo. 

Gil usi locall, In specie della coltlvazione, 11 grado dl intensltll delle culture, ecc., 
Bono tutte cause che fanno variare da caso a caso 1a durata dell'affitto. Da avvertire, 
in proposito, che riguardo alIa durata del contratto, gIi olivl - quando non costitui
scono cultura principale - seguono la sorte della vigna. 

Dlamo perelo alcuni particolarl relatlvl all'affitto colonico dei vigneti. 
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SI trutta sempre' di affitti a lungo tennine: g('neralmente la durata di essi resta 
stabilitll in base alia durata economica delle plante, Ie quaIl si mantengono produt
tive per periodi variabll1 - a seconda delle localitll - da 20 a 50 ann!. Pili di un 
criterio ~ seguito per colpire 11 momento giusto a par tire dal quale Ie piante debbono 
riten('rsi economicamente Improduttive. 11 principale di essi ~ fondato sulla quantitll. 
del prod otto ; si stab!l!sce cioo un minima prod otto annuale: allorch~ questo non ~ 
raggiunto, 11 vigneto viene considerato economicamente improduttivo. Se questa, nuda 
e cruda, ~ la clausola che regola la durata dell'affitto, ~ da presumere che nel fissare 
n minima prodotto quale Indice dell'jmproduttivitll., sia nell'lntendimento di chi l'ap
plica l'eliminazione dl tutte Ie cause accidenta:li (grandine, altre avversita) che possono 
cagionarlo in certe annate. Ma eVidentemente se si ammette, come in realta si verifica, 
,che la, ricostltuzione dei vigneti avvenga gradualmente mediante sostituzione delle 
pi ante via via deperite, si deve anche concluuere cbe la durata di cui sopra non 
avrebbe mal termine 0, megllo, avrebbe termine soltanto nel casu di cambiamento di 
investimento del suolo, se non fosse provveduto al completumento della clausola sur
riferita con prescrizioni inerenti aIle nuove piantagioni: e elo nell'interesse di en
trambi I contraenti. ~ percio che onde impedire un troppo indeterminato e talvolta 
abusivo prolungamento del contratto, viene prescritto che l'indice di improduttlvita 
del vigneto deve essere determinato indipendentemente dalle nuove piantagioni via via 
sostituite. 

Si potrebbe discutere a lungo sulle mod!illta in base alle· quali deve detenninarsi 
quel minimo: ma ci limitiamo a far presente che la misura di esso deve, 0 per 10 meno 
dovrebbe, necessariamente variare dipendentemente da un cumulo di circostanze quali: 
quelle inerenti Ili sistemi di colUvazione, aIle cure culturali, gli uni e Ie altre varia
bHi da casu a caso. Insomma la durata economica della vigna, e quindi dell'affitto, 
dovrebbe risultare volta a volta determinata mediante risoluzione rispetto ad fI, (du
rata economica) della ben nota equazione del tornaconto. Non possiamo dire se tali 
accorgimenti siano 0 non applicati ai casi di cui trattiamo. ~ comunque ovvio che si 
dovrebbe casu per casu risolvere due equazioni del tornaconto per determinare distin
tamente la durata economica della vigna nei riguardi del colono affittuario e del pro
prietario, poich~ prodotti lordi e oneri non sono ripartiti in parti uguali fra i due 
contraenti. 

Si puo ritenere cbe per circa 1 9/10 degli affitj:! vigenti, la durata ve.nga fissata 
I!eguendo 11 criterio accennato (1). 

AUo spirar del contratto, se 11 contadino affittuario dimostra di avere piantato 
gli oUvl nel vigneto, !l proprietario ~ tenuto a corrispondergli un giusto indennizzo 
}Jer tutti gli alberi plantati ed eslstent!; se invece il vigneto affittato gill. conteneva 
alberi dl olivo, 10 sciogllmento deU'affitto ha luogo senz'alcun indennizzo per gU oUvi 
agglunti agll esistentl. 

Nel caso di affitto .dl olivet!, consideratl quaIl. cultura principale, la durata del 
contratto ~ stab!l!ta in due modi: 

1) ~ flssata fino al deperimento delle piante quando l'affittuario abbia preso ill 
uffitto 11 solo terreno suI quale pianto pol gIl olivl. Alcune volte pero 11 prOl)rietario, 
Del cedere in affitto 11 terreno da plantare, sl riserva 11 diritto dl dlsdetta (dl solito 
dopo 15-20 anni) salvo ad indennizzare 11 contadino affittuarlo; 

(1) Nelle isole meridionall, ora della Jugoslavia, la durata dell'affitto sl protrae 
per due e aI!.ehe tre piantagioni di vigna; nei dintorni di Gelsa e Cittavecchla ~ in
vece 'flssata, alcune volte, per un tempo determinato: 20, 25, 85 annl. 
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2) ~ fissata per un tempo determlnato'· quando 1'Il.ffittuario ·abbia ricevuto 11 ter
reDO con gil ollvl; SpeS80 sl affittano"ancbe IsiDgOli alberi aBzicbe l'intera· plantagione. 

11 pagamento aonuo degli affitti Eo ,tatto, come gill dicemmo, corrispondendo 'alprQ~ 
prletario nna parte del prodotto lordo consegnlto, -18 qualevarla da caBo a caao: 

a) Be trattasl dl affitto del nudo' terreno, caso piu frequente,' la quota parte' del' 
prodotto lordo spettante al'proprietari6 'il minore di quella che avrebbe -percepito 'Qua
lOra avesse ceduto in affitto 11 terreno con' Ie relative piante, Poiche la piantagione in
combe oU'affittuario; 

b) se oltre ad eft'ettuare a proprie'spese' I'impianto, l'affittua11o' provvede anche 
a tutte Ie spese annue dl coltivazione (caao pllre frequente), la quota parte di prodotto 
lordo spettante al proprietario e anche minore di quella che gli spetterebbe quando 
concorresse aile spese l!Iuddette; 

c) se I'affitto ha per oggetto b'rreni di buona qualitll, la quota parte di prodotto 
lordo che compete al proprletario e maggiore di quella relativa ad affittl di terren! 
dl qualltll pitl scadente. 

Per I vlgneti, in particolare, Ia quota parte normala' dominicale varia da 1/4 a 1/7; 
IDa In alcuD! casi, cbe appresso citiamo, supera la misurs. riormale: 

a) se 11 vigneto. ceduto in affitto era gill piantato, 11 prodotto lordo e div!so a 
meth ira Ie parti; 

b) se il proprietario concorre alIe spese d'!mpianto 0 alIe spese annue di coItiva
zione (solfato di raine, concimi, eec.) la quota parte d! prodotto spettantegli viene 
aumentats. ad un terzo fino a metll, 

SI e ,detto -e sl dice, che il sistema di conduzione (noto col nome di colonia dal
mata) or ora descritto nei suoi principal1 particolari, costituisca un aItro serio O8ta· 
colo al progresso dell'agricoltura locale, la Quale e gill contrariata, oItre cbe dalla 
natura carsica rocciosa del territorio, anche dallo smwuzzamento della proprietll fon
dlaria dovuto in gran parte alIo stesso frazionamento geografico della terra coltlvata, 

No! cl domandlamo: e nel sistema eredltato dai turchi, in se stesso considerato, 
e neUe condlzionl naturali del territorio 0 e nelle persone I'08tacol0 di cui trattiamo? 

In sostanza, Ie cause che portano alla suddetta alIermazione si possono ricon
durre aIle segnent!: 

a) la proiblzlone di coltivare toraggere, onde impedire' i1 . pascolo abus!vo, Impe
d!sce qualslasi Incremento nell'allevamento zootecnico e togUe quindi ogni possibilitll 
di Intensificsre la conclmazione organica delle terre; 

b) la coltivazione di piante erbacee per la 'produzione delleprimizie e quell!! 
delle plante da ornamento risultano anche O8tacolate, mentre dalI'una e dall'altra po
trebbero derivare notevoli cespiti di entrata date, Ie caratteristiche climaticbe, della 
costa dalmata; 

c) 11 colona rende In lavoro meno· di quel'che potrebbe,perchll ritiene ingiusto' 
che all'eccedenza della produzione dovuta al proprio lavoro debba partE'Cipare anche il 
proprletario; 

d) la liquidaz!one degU.indennizzi per migliorie esegnite dal colono affittuario, 
dll luogo a lunghi e fastidiosi processi, talchl) il contadino a tutt'altro e incitato meno 
che all'esecuzione delle medesime; Ie compre-vendite delle terre, che fin\scono per far 
cad ere Ie medesime nelle mani di chi sa meglio siruttarle,' sono altresl ostacolate poi
che chi' acquista ha da contrattare col leglttimo proprietario e col colono; 

e) la scarsa disp0J;libilitll e talvolta I'assoluta mancanza d! capitali, mettono il 
contadino-affittuario neU'impossibilitll dl dare alIa coltivazione del suolo quel grado 
dl bitensitll che 10. moderna teenica guiia't~ 'aa ~ani crite,'j, economici imporrebbe; 

l!O 
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f) poiche i coloni affittuari sonO', , anche piccoli- proprietaJ:1 coltivator1, ne deriva 
che Ie CUN· necessarie aile varie coltivazionl sono eseguite, prima e tempestivamente-. 
su tenenO' proprio e poi, in epoca talvolta non piu propizia. su terreno altrui; 

g) si attribuisce inoltre alia colonia dalmata la colpa deli'esagerata suddiv!sione 
delle imprese poiche - come giil. avemmo occasione di rllevare - la' mO'rte del colon() 
affittuario capo famiglla dll. luogo alIa ripartizione, ira i figli, del terre~o oggetto di 
colonia: talche da. un unlco contratto, originariO' si arriva ad averne tant! quanti son() 
stat! gli ered! vIa via beneficati; 

h) 11 grado Intellettuale veramente in&mO' del contadlno, non agevola, lnfine, la 
applicazione del, principii teen!ci economici alIa; coltivazione del suolo che rimane per
cll> improntata da un gretto, empirisIlIo. 

Se tutte quelle citate sono in elIetto cause vere e conttollate delI'attuale stato pri
mitlvo 'delI'agricoltura zaratino-lagostana, non pul>, In gran pBl'lte, che esserne colpevole 
n slstehIa di conduzione. 

Abbiamo detto in gran parte, poiche resta per noi indiscussa la fortissima influenza 
che nel permanere del detto stato, primitivo, hanno potuto esercitare Ie condizioni na
turail del territorio e la mentalltll. troppo arretrata della popolazione rurale. 

Siamo percil> per concludere che nuove norme slndacali·corporative che regolino 
diversamente i rapport! ira proprietari capitalist! e contadini, siano Indispensabili al 
r1l1.0rire dell'agricoltura. 

Ma non bisogna illudersi, perche cil> che rimarrll. sempre a contrastare 10 sviluppo 
economico-agrario, e la natura carsica e petrigna del territorio. 

Crediamo anche che prima norma basilare alIa quale tutte Ie aUre dovranno coor
dinarsi, sia queBa che implichl la trasformazione dell'attuale proprietario - che ba 
attualmente la figura di un domino - in proprietario conduttore delle proprie tern:; 
e conseguentemente l'aUra che porti aBa trasformazione dell'attuale colona dalmata 
In partecipante responsabile dell'impresa. 

Non prospettiamo Ia soIuzione di passllre daB'attuaie sistema di conduzione a 
quello con salariati puri (fissi 0 avventizi) - che reputiamo del resto non conveniente 
dal punto di vista economico privato - a meno che non si faccia obbligo al proprietll
rio conduttore di prelevare dalle fainiglie locali di piccoli proprietari, la mana d'operu 
necessaria, poiche al lavoro e quindi a parte del rec.ldito dei terren! lavorabili di pro
prietari capitalisti (enti civili, ecclesiastici, persone fisiche private) non possono 1(' 
medesime rinunciarvi per Ie necessitll. stesse di una vita moderna. }<] neanche prospet
t1amo l'altra soluzione di far divenire senz'aItro proprietari dei terreni, attualmente 
iI. colonia dalmata, gli stessi coloni; poicile pensiamo sia sommamente utile che essi subi
scano in una prima falle la funzione tecnico-diretUva e intelligente del proprietari ca
pitalistl 0 dei loro direttl rappresentanti, in quanto, ,giovando essa alIa loro elevatura 
Intellettuale nonche ad istruirli dal punto di vista 'tecnico-agrario, pul> anche atten
dersi che pratiche tecnico-culturali dai medesimi coloni applicate sui terreni altrui, 
possano grado a grado estendersi sui terreni propri con gran vantaggio del1'economia 
privata e pubblica. 

Se in un secondo tempo, in seguito all'evoluzione' storica della proprietll fondia
ria, Ie attuali proprietll. lavorabili dei capitalist! andranno ad ingrossare quelle pic
colissime coltlvatricl ora esistentl, sarli. un vantaggio dal punto di vista economico
private> ed un gran bene dal punto di vista soclale, in quanto aItro sarli. l'ambiente s
aItre Ie persone. 



SCHEMI DI CONTRATTI 

,L 

Capitolato d'asta per afflHanza di fondi comunali 
della circoscrizione costiera seHentrionale (provincia di Pola). 

I terrenl oggetto di affittanzar!sultano ripartlti in 49 particelle; ciascuna ,partl
cella sarA posta all'asta separatamente in ordine al numero progressivo segnato nella 
speclfica del tondl. 

Ogni aspirante all'aftittanza potrA deliberare una particella e chi tentasse di elu
dere questa disposizione, deliberandone due 0 pin, perderll 11 diritto dl locazione per 
tutte. Viane assolutamente vietata qualunque subaftittanza della particella deliberata 
senza l'espresso consenso ° l'approvazione della giunta comunale. 

La durata del1'aftittanza sarA in generale di 5 anni per tutti i fittaiuoli che con
serveranno E! terranno Ie partlcelle a prato. 

All'incontro, In favore speciale dl coloro, che - nell'interesse pubblico della pro
duzlone - rimetteranno regolarmente in cultura entro l'anno corrente Ie rispettive 
partlcelle e comunque continueranno a coltivarle per tutto !1 quinquennlo, I'aftittanza 
s'lntenderA fin da ora prolungata di altr! 10 annl, quando fosse verlficato dal Muni
cipio che Ie lora partlcelle sl trovlno sempre In piena e regolare cultura., 

II comune sl rlserva dl rescind ere in qualunque momento II contratto durante 
entrambl i periodi dl aftittanza, qualora si presentasse l'eventualltll dl dover disporre 
delle particelle locate a scopo di pubblica utilltA; in tal caso' !1 fittavolo dovrll. a 
r1chlesta del Comune riconsegnargU SllllZa altro, entro quindlcl giornl la rispettiva par
tlcella e avra diritto ad equo compenso (indennizzo) per gll implant! e . lavon fatti, 
come pure per 11 mancato racco!Jto. 

Ogni con('orrante dovra depositare prima dell'asta 11 vadia di L. 10 per ciascuna 
particella. Dopo chiusa l'asta sara restituito tale importo a tutti gJi oft'erenti tranne 
che 01 dellberatari, che saranno In obbUgo di completarlo sborsando al momenta della 
chiusura dell'asta la metA dell'annuo prezzo d'aftitto da ciascuno raggiunto, che restera 
depotlitllta, con.' 1'Interesse corrlsposto normalmente dalle banche al piccolo rlsparmio, 
presso la civica cassa a tltolo dl cauzione fino a110 spirar dell' aftittanza. 

I.1l IJrima rata semetrale del fitto dovra pagarsi alIa clvica cass!!' entre> otto glorni 
dall'llpprovazlone regolare della dellberata da parte della Giunta comunale, a scanso 
dl decadenza dell'aftittanza, e la second a entro 11 giugno p. v. Negli anni successivi 11 
prezzo, dl locazione dovrA versars£ alIa cassa clvica in' due rate ugnaU e anticipate, 
l'unll entro il mese dJ. gennalo. l'altra entra quelio dl glugno e CUI tanto slcuramente 
III quanto che in caso dl mancato versamento' Il Comune sarA in facoltA di pretendere 
l'immediato scloglimeoto dell'aftittanza genz'sltro diritto per il fittaluolo ad alcuD 
Indennizao per lavor! ° mancato racoolto. II Comune sl riserva In tal caso 11 dirltto 
dl procedere a nuova asta a. tutfl& IlisChio e perlcolo del loclltarlo' mancante. 
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Sara.op,bUgo preciso ed assoluto dei dellberatari di psea ,-are a loro spese, in qua. 
lunque mompnto 10 eslgesse U bisogno, i fossi vecchi e nuovi al confine della rispettiva 

- particella mantenendoli sempre in stato di perfetta nettezza, e cosi pure di rispettare 
a reciproca comoditll ed uso i sentierl e passaggi intermedi come presentemente 
esistono. 

E' severame~te -pro!b!to . al' deliberatori di: arrest are 'u corso naturale delle acque 
nei fossi laterali con chiuse (tresse) ed in qua!unque altra maniera,Per avvantag
glarsi deH'uso dell'acqua necessari1i all'industria agricola, ~ lora c<;lncesso di scavarsi 
dei piccoli serbatoi approfondendo suiiicentemente i fossali. 

I terreni locati non potranno sfruttarsi che col prato 0 con continua e regolare 
cultura, 

Al termine dell'aiiittanza i 10catari dovranno restituireal Comune Ie relative par
ticeHe in perfetto stato, prativo 0 coltivato, rilas<'iando tutti gli eventuali migliora
menti introctottt sia nelle piante che nei sostegni di ogni specie, come -stanno e giac
ciono a suo beneficio, senza poter redamare indennizzo 0 compenso di sorta. 

11 Comune si riserva 11 diritto di far verificare quando che !lia da persona esperta 
di sua fiducia, 10 stato di cultura dei fondi e l'esatto adempimento di tutti gli obblighi 
ed impegni assunti dal fittaioli. In Caso di difetto 0 di trascurata cultura, la Giunta 
comunale sarli autorizzata a decretare l'immediata rescissione dell'affittanza con gli 
stessl effetti gill visti quando la rescissione del contratto sia dovuta a mancato paga
mento di aiiitto. 

Rimangono ad escluslvo carico dei deliberatari i danni fortuiti (dipendenti da 
grandine, da siccitll, da innondazioni, guerra oct altra imprevedibile eventualltll) ; 
sicch~ essl non potranno mai sospendere U puntuale pagamento delle rate di aiiitto, 
ne elevare pretesa alcuna di compenso 0 sgravio. 

Ove i proprietari limitrofi al fondi del Comune 0 qualunque altro tentassero ill 
turbare 0 turbassero il possesso, incomberll a1 locatari di informare tosto 11 Coruune 
a scanso - in casu di trascuranza - di rispondere del proprio con adeguato nsarci
mento. 

Qualora un deliberatario, dopo aggiudicatagli la particelIa, ricusasse di riceverla 
o di osservare Ie condizioni contrattuali, fioTI'll ,sopportare tutte Ie spese di nuova 
asta noncM la perdita della prima rata semestrale del fitto da lui depositata, che gli 
sarli trattenuta come penale di pentimento. 

Capodi.stria, 19210. 

II. 

ContraHo di locazione e conduzione per i beni fondiari del capitoto collegiate di Montona. 

In forza di questo contratto sl concede in locazlone se-mplice i fondi denomi
nati . . . . .. per 10 spazlo dl un triennio a cominclare dalI'll novembre (San Martino). 

Qualora termlnato il detto triennio ne daH'una ne daU'altra parte contraente non 
venga data, tre mesl prima dell'espiro del contratto, in Iscritto oct a voce la regolare 
dlsdetta dl tlnita locazione, i1 contratto si riterrll tacitamente prolungato per l'anno 
seguente alIe condizloni medesime per cui fu stipulato. 

L'annuo fitto viene di comuna accordo fissato in L. . ..... da esborsarsi ogni anno 
a1 plfi 1ungo per 1a festa di S. Martino al Capitolo collpgiale di Montona, con tutta 
puntualita, a scanso dl caduta da ogni dlritto di locazione. 
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II locatario BI obbllga di non elevare pretesa aleuna ver~ Il Capitolo, per mlgliorie 
latte sui fondo, Be queste non fiIrono ordinate dal Capitolo stesso. 

Per dannl e calamitil varie n locatario non potrllPretendere aleuna diminuzione 
del 1I.tto. 

Se per ragioni di jmprescindibile necessitll per il . Capitolo -- come per esempio 
vendita Ilutorizzllta ·del fOlJdo,.mu1aziQl1esostimzial!! della sua_ destinazione - gli im
ponessero dl recedere dal presente contratto, prima del termine convenuto, il loca
tarlo deve sgombrare II fondo verso rilasclamento «pro ratll temporis» del fitto con-
venuto annuale e eompenso del raecolto· a.nnuale pendente. . 

III. 

ContraHo di mezzadria per un fondo senza easa eoloniea. 

Il sottoseritto .......... agendo per Be ed eredi concede -a mezzadria a ......... . 
che accetta e riceve 10 stabile denominato .............. e composto di filari di vtti 
N. . .... con Ia relativa terra arativa, capezzagne, coronali, siepi, ecc. 

La mezzadria comlncla col prossimo anno colonico ed avril la durata di anni 5 
salvo rinnovazione 0 disdetta come· si dirll in appresso. 

Tre mesi prima dell'espiro della mezzadria sarll obbligo reciproco delle parti di 
darsi Ia disdetta di finita Iocazione; ed in mancanza di questa il contratto si inten
derll rinnovato tacitamente per un altro anno aile stesse condizioni. 

Sarll dovere del mezzadro di tenere e conservare a tutta sua cura, spesa e fatiea 
la terra e Ie piante nella migUore e piil perfetta cultura, secondo Ie regole generali 
in uso, faOOlldo a tempo debito tutti i lavori richiesti, eseguendo Ie necessarie letama
zioni, potature, legature, zappature, rlzzappature, ecc. e restando responsablle Pl.'l'SO
nulmente e colla propria quota colonica di. ogni danno avvenibile per Itrascuranza e 
incul'ia; dovi'll pure mantenere in buono stato Ie siepi e provvedere alIa chiusura e 
guardia dell'immobile. . 

II proprietario concorrerll soltanto nel lavoro delle cappezzagne oc('orrenti, pa
gando al mezzadro Ia relativa opera al prezzo corrente dell'annata in 'ragione di mi
sura, l"E'EItando poi ~Obbl@ltO tl mezzadro ad efi'ettuare·--i nect:Ssari trasporti di terra 
nel slto piil aeconcio del campo presso Ie viti e provvedendo da sl! per l'abbassamento 
e regolazione delle testate, dei filari, ecc. 

Le solforazioni e irrorazioni delle viti dovranno esser fatte a cura del colono se
condo 11 bisogno e nei moment! pin opportuni: il proprietariO fornirll 11 materiale ne
cessario. 

L'uva ricavabile dallo stabile -affittato verrll divisa per metll fra colona mezzadro 
E' proprietario che Ia riceverll franca di ogni speaa in cantina: 11 proprietario avril 
altresl diritto alIa decima relativa. I frutti delle altre piante arboree (olivl, noc
cioll, eec.) verranno pure divisi per metll. 

Le anticipazioni e somministrazioni in denaro ed altro (Iavori di aratro, zolfo, 
-paU, solfato di rame, ecc.) che venissero fatte dal proprietarlo 81 colono mezzadro, 
durante l'anno, saranno da rifondersi senza eccezione e per intero al momenta della 
consegna della metll colonica dell'uva la quale va anzitutto soggetta al pagamento 
delle somministrazioni e anticipazioni in discorso. La domande di anticipazioni non 
potranno tuttavia mal superllre, calcolate tutte Ie altre prestazioni, la presumibile 
parte colonica dell'uva fissatn sulla base di un raccolto inferior€' alIa media ordina
ria degli anni precooenti e valutata ad un prezzo pure inferiore Ii. quello medio· degli 
annl trascorsi. In sicurezza di· clll il sottosegnato mezzadro ........ .vende ill pro-
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prietario . . . . . . . . ehe compen ed accetta fino da oggi, tutta la parte colonlca d'uva 
ehe sarA rispettlvamente per nascere e vendemmlabile fe per tutto II tempo cbe duo 
rera 1a mezzadr;ia) valutandola al prezzo, che farll'.il padrone in ognl slngolo anno. 

AlIa cessazione della mezzadria 10 stabile dovrA essere restituito al proprietario 
nella stato in cuI fu eonsegnato, attraversato ,cioe coll'armatura delle viti, ecc.;' II mez
zadro non potrll muovere Illcuna pretesa dl indennizzo per miglioramenti fattl nella 
stato del terreno e delle piante. Nel caso perb di nuovl Impianti di vlgneti, fruttetl, ecc. 
Ie part! sl riservano dl metters! p~ima'. d'accordo suI mooo dl regolare la cosa e rela· 
tivamente decidere Ia ripartizione della spesa e degli utili. 

Nel casu che n mezzadro manchi agli obblighi stabiliti nel contratto (trascuranza 
dei lavori di aratura, di potatura, di legatura, di soiforazioni, di zappatura, ecc.) 0 

prendesse altri stabili in mezzadria senza previo consenso del proprietario; questi pub 
licenzlanlo in qualunque momento previa disdetta'dt 'I:re mesi. 

11 colono non ha alcun godlment.o sui fondi boschivi 0 pasl'olivi attigui alIa mez
zadrla, ma in essa non compresi e appartenenti allo stesso proprietario. 

Cittanova, 1915. 

IV. 

ContraHo di mezzadria (eon easa eoloniea e bestiame). 

11 signor .............. proprietario delio stabile denominato '............... da Ii 

mezzadria i seguenti possessi: casa d'abltazione, orto,stalla, capezzagne, coronali, 
siepi, prati e pascoli necessari ai bovlni, e arativi. 

11 contratto comincia col 29 settembre (S. Michele) ed avrIl'llI. durata di anni 9 
salvo rinnovazione a disdetta. 

In mancanza di disdetta allo spirar del nono anno, il contratto medesimo si ri
terrA tacitamente prorogat<> di anno in Ilnno alla stesse eondizioni. 

11 colono dovra eseguire tutti 1 lavori nella stagione propizia e fare Ie necessarie 
eoncimazioni, zappature, scerbature dei frumenti, puliture di male erbe, Iegature, in
nesti, potature, raccolta di insettl, pulizia di sa~si venuti alla lucecol lavoro, scoli 
di acqua, restllndo personalmerite responsabile con III quota colonica dt>i prodotti, dei 
danni derivablli per trascuranza, ignoranza 0 malizia 0 permancanza di mano d'opera; 
s~ra altresi tenuto al buon mantenimento delle siepi, dei mud di cinta, delle capez
zagne, delle strade di accesso e delle chiusure della stabile, queste ultime particolar
mente da curarsi nelle epache dei frutti pendent!. 

Col bovini ricevuti In consegna il mezzadro oltra eseguire tutti i lavori suI fondo 
avuto in mezzadria, potra and are a noleggio salvo a dividere a meta col proprietario 
n ricavato. 

Uesta inteso che il colono ha l'obbligo di fare tutti i 'CtH'rillggi e lavori che il pro
prletarlo potra ordinargli sempre verso pagnmento di mezzo nolo usuale e pattegglato. 

11 colono dovra tenere i prat! liberi da sterpi, da. sassi e da muschi, dovrA conci
marli e sfalclarli in epo('he opportune prov'l"edendo in pari tempo a mettere In salvo 
n fir-llo rica va bile ; dovra aUresl recarsi nella valle del Quieto per raecogliere in tempi 
opportuni sufficlente fieno e strame sui fondi del proprietario. In caso di maneanzll 
di foraggl e di reale bisogno dl fieno panelll od aItro, saranno acquistati a metA col 
colono. Cosi pure dovendo prendere In affitto boschi e prllt! per 1 bisogni della colo
nia, sara paguto a meta II canone relativo. 

Carro ed utensill rura11 sono di esclusiva proprietA del padrone. 11 colo no dovra 
tenere In regola e pulito 11 tugurio e fare 1 necessarl Illvori nella concimuia. 
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I.e Spe8e ell manutenzione del. carri e -utensiJi da lavoro perbovl saranno divlse ·a 
meta. I nati delle armente date In meazadria vengono· tenuti pel' tre anni dal mez
zodro ed a quest'epoca pagati per metA dal padrone che dispone degU stessi. Il colono 
dovra ogn1 anno dare gratuitamente cinque piovifle (arature) e fare cinque viaggi dol 
podere a Cid:tanova e viceversa 'per i quaU U padrone' sborsera soltanto nn indennizzo 
equivalente aUe spetle etfettivamente sostenute dal colono . 

. AU'atto dell'llS8tlnzione della mezzadria n padronI' fornira U fieno e 10 strome 
lU!ceIIIIorio ai' bovIni dati ol mezzodro, U. quale quando lascera U fondo, dovrll lasciare 
tutto 11 fieno e tutto 10 strome fatto da esso senza poter pretendere indennizzi 0 pa
gamenti di sorta. 

Cosl pure tutto 11 letome dovra essere impiegato nel fondo e all'epoca della scio
gllmento del contratto n mezzadro nOD. potra elevare alcuna preteso sui letome esi
stente nella colonia. 

La solforozione ed irrorozione delle viti dovranno essere efl'ettuate nei momenti 
opportuni; gIl utensili per somministrazione della zolfo e del solflltO di rome saranno 
comperati e mantenuti Ii. meta. GIl eveutuali danni causati da trascuranza delle due 
operozioni suddette, come pure U danno agli utensili in parola, saranno rifusi dol 
mezzadro. Zolfo e solfoto di rame saronno forniti dal padrone ·ma pagati per meta 
dol colouo. 

I poli neceBsari alle viti saranno assegnati dal padrone e tagliati dal mezzadro, 
mentre I vimlni stanno a totale carico del colono che dovra· tenere in piena regola i 
cannet! avuti in consegna. 

11 proprietario f<ll"nira, dietro aecordo col mezzadro, i concimi chimiCi occorrenti 
e conteggera la meta del loro valore al mezzadro U quale saldera il debito col proprio 
TllCCOltO alIa fine dell'anno 'colonico. Le sementi soranno pure fomite dal propri~ 
tario 11 quale defrarra al momento della raccolta Iii. quantita di esse fornita; In caso 
.di bisogno di sementi di foraggere (trifoglio, medica, ecc.) l'aCquisto sora fatto soste
npndo la spesa In comune col mezzadro. Dovendo mettere filo di ferro aIle viti, 11 pro
prieta rio fornira il materiille occorrente e U colono metteril tutta la mano d'opera. 

Il piantomento di viti nuove sta a carico del proprietarlo che a sue spese fa fare 
anche l'innesto. 

Il colono dovra coltivare Ie viti non appena gli saranno consegnate e all'epoca del
l'innesto dovra scoprirle e rlcoprirle a regola d'arte, levare i tappi e i germogli in 
modo che gli innesti non siano dannegglati; dovra pure rimettere e coltivare Ie viti 
mancanti nei nuovi impianti alle quali U padrone fara solo l'innesto. :In caBO di pian
tomenta di viti gia innestate, 11 colono rimborsera la meta della spesa di acquisto delle 
medesime, distrlbuendola in tre rate annuali pagate col raecolto dell'uva. 

L'epoca del. raecoltl verra stabllita dl comune accordo, con speciale riguardo aUe 
condizioni di maturanza e di mercato. 

Di tutti 1 prodotti della terra in mezzadria, eccettuati quelli derivanti dall'orto 
della famlglla colonica, la g!usta meta spetta al padrone e la divisione si fa all'epoco 
del roccolto a peso od a misura. I foragg! non si dividono ma servono pei- l'a1imen
tazione del bestiome dato a mezzadria; ·in CaBO di loro avaIl?.o, di comune aecordo fra 
mezzadro e padrone si dispone dello stesso. 

AlIa scadenza dell'a1Iittanza n mezzadro non potra muovere alcuna pretesa per 
miglioromentl fattl nella stato del terreno e delle piante. 

Nel caso che 11 mezzadro manchi all'esatto adempimento dei patti convenuti, re
lativi alia cura e coltivazione delle piante, aIle concimazioni e Ii tutte In. genere Ie 
cure culturali e di raecolta 0 non allevi nel nliglior modo gJi animali, sarA in facolta 
dpl proprietario di licenziarlo in qualunque momento previa disdetta dl tre mesl; 1<1 
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stessa facoIta si riserva 11 proprietario qualoFa n ,colono, senza, suo consenso" sl rechi 
a,lavorare in altra campagna 0 diminuisca., la manod'opera disponibile !;lel podere in 
modo' da impedire la regolare lavorazione del medesimo. 

11 mezzadro ~ tenuto a corrispondere al padrone la meta delle uova pl'odotte (' 
del polli ottenuti dalle covate; 'pure i suini nati dalle due scrofe avute In consegna 
vanno divisi a meta: dalla parte spettante al colonq viene perQ,o'tolta una femmina 
che, serve a, continuare la razza. La madre resta in proprieta del Colono il quale rifOIl

dera al proprietario' n prezzo d'acquisto sborsato aU'in!zio della mezzadria; monta 
delle scrofe e castrazione dei nuovi nati devono essere pagate a meta. 

11 proprietario 81 Impegna ell dare tre stala di scarti dl grana,!)'"' per' Ie' gaUlne: . 
uno stal0 e mezzo di mals per scrofa ognt volta partorisce. 

11 mezzadro dovra tenere per distruggere, gU Inset11 due nldiate di dindle 
(tacchiJ;le). 

11 mezzadro potra tenere per suo uso nelle stalle consegnategli dal proprietarno, 
un cavallo il quale potra pascolare senza recar danno nei boschi e pascoli del padrone. 

In caso dl malattia degli animali dati a mezzadria, Ie spese IIi ,veterinario e medi
cinaU vanno div1se per meta. 

11 colono-mezzadro dovra rispettare 11 contratto esistente che concede ad un terzo, 
proprietario di un gregge, di far pascolare Ie pecore nei campi della colonia: even
tua11 danni arrecati dalle medesime saranno rifusl dal proprletario delle stesse e divisi 
a meta fra mezzadro e padrone. 

Al mezzadro ~ data licenza di far legna, per uso del suo focolare, nel bosco del 
proprietario: dovra peril asportare seccumi e radici di carpino" senza arrecar danno 
aIle querce od altre piante lasciate per bosco; 11 posto dove potra far legna sara asse-
gnato di anno in anna dal proprietario. • 

'l'uttl gli eventuaU danni dei quali !1 colono fosse ritenuto responsabile, saranno 
da costui senz'aItro rifusio trattenutt per 11 lora giusto importo sulla sua quota colo
nica prodotti. 

v. 
Contratto di colonia parziaria (con casa colonica e bestiame). 

11 signor' ...... quale proprietario, concede In colonill al signor ......• 
-quale capo colono, 11 quale risponde per ~ e i suol famigliari precisati in appendice, 
11 podere pure precisato in appendice; iI proprietario pone inoltre _ a -dis()Osizione' del 
colona la cass, comprendente una cucina e ...... stanze, una stalla, un pollllio 
ed un porciIe pure precisati In appendice. 

Le condizionl del presente 'patto 'valgono per cinque anni; i rnppol'ti contrattual1 
potranno peril rescindersi alla fine di ctascun anna agrario. Qualora da una' delle parti 
non venga data la disdetta prima del 24 aprile antecedente la scadenza, la colonia 
sara' prorogata di un uIterlore anno, salvo sempre i casi di risoluzione in tronco per 
motivi gravi. 

II colona oltre !1 podere e la casa riceve in consegna Ie scorte vive (animalia) e 
1Il0rl!e" necessarie per la lavorazione del podere; per 1 lavorl di rinnovo che richiedes
sero m&ggior forza dl trazione dell'ordinario, 11 colona dovra e potra cooperare col 
bestiame della sua stall a ad analoghl lavori di altro colonc> della stesso proprietario; 
se trn 11 lavoro cost avuto e dato non ci fosse compenso, n colono in perdita avra 11 
diritto ad altri lavorl fino III pareggio e 11 colona in 'vajltaggio 11 dovere di fornirli. 
La sUma' delle' scorte, qualora non intervt:nga un acco'fido' fra Ie partt, verra fatta ua 
due periti, l'unoper conto del proprietario e l'altro per conto del colono. 
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Il colono ,uscente dovrA laselare llbera la casa !l gli annessl al termine !lelia 
colonia: avrA perb 11 ddritto dl J'itornare ,sui podere per lar:ac<'Olta, .dei prO<lotti 
pendenti. 

DovrA manteuersl la rotazione seguente nel vart. appezzamenti: I tlIlJlo sar,chia.ta, 
dl cul..1lJl mezzo elltaro a tabacco; II anna fruIijento; III 'anno Ilve;na e medica; IV, V, 
e VI anno medica; VII anno sarchlatll di cui ,almeno 1/3 di cttaro sorgo da ;foraggio; 
VIn anno frumento; IX anno frumentQ e tr!fogtio incarnato. 

La dlrllZione del lavorl spetta aI proprletarlo 0 ad un suo rappresentante. 11 colono 
dovrA coltivare 11 podere nel modi, termini e con gIi attrezzi' che verranno indlcati. 
In partlcolare' nene -fissatoc cbe:' 

~) llietame dlsponibile dovrA servire per la costituzione del medicaio, nonch!! 
per Ie sommlnistrazioni perlodiche alie vigne e agIi ollvl. l'er completare la conclma
zlone a queste e aile rlmanenti culture, sl useranno conclml chimici secondo Ie ,n()rme 
dl una agl'licoltura razionale; : 

PI) 11 grana dovra essere seminato a righe, zappato, 'sce.rbato e rincaizato; 
c) gl1 olivl dovranno potarsl anuulllmente; sl ,areranno: d'~nvern,O e sl lavoreranno 

Buperficlalmente due volte: in primavera ed in estate; 
d) 1 cannetl dovranno essere zappati e curati a dovere. 

Spetta aI colona la coltivazione, manutenzione e custQdIl!. del terreni affidatigli: 
dovra, qu!ndl : 

a) mantenere in buono statu Ie opere dl riparo, di sostegnO e ,iii dlfesacontro 
Ie acque, 1 fossl e Ie capezzagne esistenti, n,on.chl! riparare e completa~e gJ;adualmente 
ogni anna queUe opere che, sl riscontrassero 4~nneggif!.te ed .incomplete; 

PI) conservare In buon,o stato Ie siepi e gIi alberi, sostituendo a propria cura nei 
luoghl e mool stablilti dal proprietardo, Ie piante che venissero ,a . perire; 

c) fornire gratultamente Ie carreggiature del pietrame necessario p,er la manu
tenzlone delle strade principali della tenuta e I carreggl del material! per Ie rlparl1-
zlonl agli stabill rlcevutl in consegna; 

d) custodire pascoIi e boschi del quald gIi viene consentito I'U50 per pascolo e 
rlsponilere dei dannt e di eventual! infrazionl aUe leggt forestall avvenute per sua 
colpa e negllgenza; 

e) rlpulire all'occorrenza I pozzi" g1i stagni e i 4epositi d'acqua, 
I prooottl si dlvi40no a meta, fra proprletario e colono, 'salvo il mais del Quale 

spettano 'al <'Olano due terze partl e quin4i anche, il Beme, saJ;A conteggiato nelle mede
slme proporzlonf. 

I bachl sono per conto deI"proprietario: cos! i gelsl, salvo accQrdoin contrario .. 
I pascoli indicatl in appendlce sono a disposizione degli animali del ,podere e 11 

<'Olono sara tenuto ,a far pascolare razionalmeJ}te,. eventualmente ,<ljvidendo' il pascoIQ 
In turni, e-·dl·mantenere un arario appropriato. Nel'periodoinvernllle i1 proprietarlo si 
rlserva di affittare tutti i PllBcOli per suo conto a pastor! di pecore. 

Sono a carico in parti uguali al proprletario e al colono Ie spese di: 
a) eventuaLi assicurazioni di prodotti ,pendent! contro, la grandine e di prodotti 

immagazl'linati lndivlsl contro l'incendlo; 
PI) ripal-azlonl di attrezzi e macchine, qllalo-ra non pos~ano essere fatte dill, colono, 

ma rlchled,ano l'opera di un operaio spc:cializzato; 
c) acquisto di concimi, anticrittogamici p lnsettlcidl; 
d) eslJorsl per 11, beetiame ,(foraggi, senserie, monte, castratnre, m,edicine, v~tec 

rinarlo, ecc.); 
e) illuminazione della stalla per la q)Jale la qUQta del proprietario viene fissata 

i~ litrl 2 dl olio e litr! 6 di petroli~ .per II,nIlo. " 
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Per l'uso degli attrezzi e macchine padronall non assegnabilialle singole colonie, 
11 'CO\ono ~Itre 8 prestare l'opera propria e gli animali. sosterril meta della spesa 
incontrata dal proprietario neU'esercizio delle macchine steese, ammortizzazione 
compresa. 

11 trasporto, carico e scarico di tutti i pl'odottl dl parte padronale a1 magazzino 
ed eventualmente al piroscaio 6 a11a stazione di' Salvore, e a carico del ColOllO; in 
caso di trasporti a maggior ,distanza sara ,corrisposto.,u~.,compenso. I Oampaioli (co
loni senza. bovini) -non sooo tenuti Ii prestare' il carreggio ma soltanto Ie opere ne
cessarie. 

I semi sono a carico per meta al proprietario e per meta al colono. II proprie
tario anticipa pera a1 'COlono U seme di sua parte, addebitandogli il valore corrispon
dente. 'AI, raccolto il proprietario ritirera tutto il seme, ne curera la conservazione e 
10 riconsegnera aU'atto della semina. La spesa per la preparazione del grano da seme 
sarll. a carico delle parti p€il' quote uguali; 10 stesso vale per il loro miglioramento e 
rinnovamento. 

II grano e l'avena si dividono tl'ebbiati 'e ventilati e 1e spese per Ie macchlne, PE'r 
combustibile, per trebbiatura e vellltilazione sonG e meta; la mano d'opera resta pera 
a tot ale carico del colono. 11 mais sl divide in pannocchie, i legumi in granella e 
Ilulitl. I foraggl non sl dlvidono ma servono per il bestiame del podere; in caso di esu
beranza di foraggio, riconosciuta dal proprietario, potra esserne consentita la vendita 
e il ricavo andra accredit8Jto in conto stime. I semi di foraggere prodotti in', quantita 
superiore a queiU impiegatl, saranno ritirati dal proprietario e accreditati in' conto 
s(.'orte. Le frutta si dividono in natura e cosi pure l'uva. Le olive debitamente pulite 
dovranno essere portate al torchio padronale Don appena. raccolte. 11 colono, per la 
torchiatura della parte spettantegli, paghera un compenso corrispondente a queUo in 
uso presso i frantoi industrilili locali. 

11 tabacco Vt'rra pesato aUa consegna al magazzino di ricevimento deUe coopera
tive e i1 llroprietario anticipera al colono il saldo deUa sua meta, detratte Ie spese 
di trasporto e consegna, a1 llrezzo che gli verra acc;reditato daUa cooperaUva per !l 
tabacco seiolto. 

11 colollo non potra iniziare -al!'UD.' raccolto'_a previo permeRSO del proprietario: 
nessuna delfe due parti· potra prelevltte aleunche daUn massa indivisa. 

II bestlame e tutto' del llroprietario: gll utili e Ie perdite, anche se derivanti da 
caso fortuito, saranno divisi a meta. Le chiusure del conto sUme yive sono fatte 
annualmente ed eselusa quella aU'inizio e al termine deUa colonia, sono fatte approR
simativamcnte con un margine del 10 % di ribasso sui prezzi di mercato. II ricavo di 
vendite di bestlawe eseguite durante Ia colonia, e ritirato dal proprietario che ha for
nito II bestiame; sono a meta i prodotti' del bestiame (latte, formaggio, lana, ere.); 
11 letame non si divide e dcve essere impiegato sui fondo. 

II colono potrll tenere per proprio conto una scrofa, dando a1 pro prieta rio, in caso 
di frutto. un lattonzolo di due mesi; una capra daudo a1 proprietario meta del nati 
a tre ml'Si e un maiale da lngrasso senza alcun corrlspettlvo a1 proprietario. Potril 
anche tenere per suo conto un pollaio corrlspondendo nnnualmente al proprietario 
50 uova, due cal)ponl in dicembre-gennalo, due polli in estate e 4 tacchinl: gil ecce
dNlti verranno dlvisl a meta. E' vietato al colono di tenere suI podere aUro bestiame; 
I, capi che venissero' trovati in contravvenzione a. questa norma, verranno passati in 
conto sUrna senza prezzo. 

:£ vietato al colono di fare carreggi e lavori col bestiame per conto di t'erZ'i sema 
11 consenso scrltto del proprii:¢~o. I1'bestiainIVfiill~nte'o morto'simza che il colono 
ne abbia' '-a'ato avviso entro 24 ere successive, viene posto It carico del colono il quale 
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8arA aucbe responsablle del deperimento cansato al" bestiame per suacolpa e negli
genza, mentre non potrA serviral del medesimo ~ per 11 trasporto delle sue masse
rlzle e del raccoltl del podere. 

Le vendite e gll acqulsti dl bestiame si fanno esclnslvamente dal proprietario 0 

da chi ne fa Ie veel. Senza pregiudizio dei lavori del podere, il proprietarjo potr/l 
rtehledere dal colono prestazioni col bestiame affidatogli, verso compenso di metA del 
nolo usuale sui luogo; sarA pol dovuto al colono meta del nolo per eventuali lavori 
eseguitl 'per terl1 col ~ consenso del proprietario. 

11 colono fruisce gratuitamente della casa. e di' un orto che dovra l'ssere coltivato 
escluslvamente con ortaggl da consumarsi freschi dalla famiglia colonica, restando 
percib eselusa qualsiasi coltivazione di cereali e ·similL 

11 colono potrll 'us/U'e . per proprio conto la legna minuta· derivante aalla- potaturu 
degll ollvl, delle viti e degLi altn ftuttiferi; dovra risarcire al proprietario i danni 
at fabbricati affidatlgll derivanti da sua incuria e eolpa. 

Il proprietario, avuto sempre riguardo di non pregiudicare i lavori del podere,· 
potrA rlchJedere l'opera di ciaseun (''OI1lponente la famiglia colonics., Vl'rso eompenso 
corrlspondente alIa mereede corrente per operai fissi. 

Il colono Don pub, sotto pena deUa risoluz\one in tronco del contratto: 
a) cl'dere ad altrl, sia tubta che in parte Ja cultura dei terreni affidatigli; 
b) coltivare fondi propri e altrui (salvO' il caso deUo scambio dl lavoro fra podere 

e podere della stessa tenuta); 
c) permettere ad aleun estraneo di uSllre la casa colonica ed anoessi; 
tl) sottrarre mano d'opera al podere con l'allontanamento nnche temporaoeo, per 

raglonl di lavoro, di componenti la famiglia, salvo il cnso di donne che vadano a 
marIto. 

Qualora durante la colonia il colono fosse debitore in conto corrente e i prodotti 
raceoltl e importati non fossero sufficenti nl matenimento della' famiglia', il proprie
tarlo si obbliga di fornIre al colono, io seguito a tempestiva· richiesta, prelevandoli 
dai prodotti di sua parte, e per ogn! famigllare adulto, i seguenti g€·nerl mancanti a 
formare i seguenti quantitativi: cereali Kg. 2:40, olio litrl 6, uva Kg. 50. I bambini 
dell'anno non co,ntano, i faneiulli BOtto i dieci ouno contono la meth; 11 colona don 'a 
rtlaselare al raccolto suUa sua parte, la quaotita ehe supera la razione di Kg. 300 
d·1 cereall, litri 8 dl olio· e ·Kg. l(KI di uva, ma non oltrl' la eopertura di agni singolo 
debito. Al generi somministrati e ritirati verra segnato i1 prezzo del mercato, locale. 
II proprietario avril. il diritto di ratizzare mensilmente Ie razionI ricbieste. Qualora 
al termlne della colonia, il col 0110 fos&e ancora debitore, il proprietario potra ritenere 
la parte colonicR del prodotti fino aUa totale copertura del debito. 

Sugll Importi di conto corrente, non deeorrono interessi fino aUa fille dell'unno 
agrario. 

n proprletario si riserva il diritto di acquistare a prezzo di giornata una· quantita 
non superiore ad 1/4 della paglia dl frumento da consegna~Si in prossimitil degli ovU!. 

GIl alberi morU appartengono al proprletario; della legna grossa ricavata dalla 
potatura, suranno rlservate per l'uso del fondo Ie parti Iltte per sostegno, il resOO 
andra dlviso a meta; Ie frasche saranno del colona per l'uso di cucina, in caso di 
scarsita dl foraggio Ie fogUe saranno destinate a· mangime. 

Qualoru, n tenore dei relativl regolamenti, i terreni per U tabacco dovessero. essere 
conservati, si notifichera in questo senso la suddivisione della cultura. 

Per 1 locall chiesti in pin di quelli spettanti per contratto ed in quanta esistenti 
sara corrlsposto: 

a) per, po~~i~e! .\W, maiaUno di d~e. ~~ parto...e-uD. prosciutto.; 
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b) per cucina, 50 uova, 4 cap,POni e. :4 pol11; 
c) per pollaio, 25 uova, 2. polli e due cappani: 
d) per cantina, 1 % del valore del vino venduto. 

Sara concesso, come d'uso e previa autorizzazione, 11 taglio .di .spini . 

• Umago . e Panmzo, '1925. 

VI. 

ContraHo di colonia parziaria. 

11 proprietario N. N. da in semplice colonia al colono X. Y.: la casa per abitac 
zione, • la stalla .per . i buoi e. Ie stallette per Ie pecore e i maiali, gli stabili denomi· 
nati.' .......... ", 'qu,ali arativi e vigne, i prati denominati .. :......... quali falcia bili 
e pascoUvi, 1 boschi denominati .... . . . . . . . . quali pascoli per gli anlmali posseduti 
in colonia ... 

ILcolono .. avra 'per proprio conto .. un orto vicino alIa casa di abitazione, la valle 
denominata ............. , 11 campo denominato ............. ; in compenso dl tutto cib, 
i1 proprietario ricevera ogni anno dal colono N ...... capponi per iSanti, N. 
galline a carnevale e N ..... uova a Pasqua (i capi di pollame variano da 4 a 6. Ie 
uova da 40 a Go a seconda delle colonie) .. 

11 padrone N. N. consegnera al colono X. Y. N ...... anlmali bovini, N. 
pecorini eN. ..... suini per pareggiare quelli che i1 colono condurra 11 giorno che 
. prende.ra possesso della campagna: tali animali, da quel giorno in poi. saranno _ alIa 
meta. La lana delle pecore sara pure divlsa a metA. i1 latte delle armente e delle 
pecore 10 prendera 11 colono. 11 quale 5i obl:lliga di portare al padrone per quattro 
mesi, dal maggio in poi, N ...... di formaggio, N ..•... ricotte salate' ed ogni dome-
nica una rlcotta fresca: (tall onerl del colono variano a second a del numero di ani
nail mantenuti: Ie forme dl formaggio sono piccole e pesano circa 200 gramml l'una, 
mentre 11 peso dl una ricotta salata e di circa 100 grammi). 

11 colono si obbliga di tenere all¥uaJmente due maiail da macellarsi a Natale, 
per i1 mantenimento dei quaU il padrone lascerll al ('OIOllO del grano e delle patate 
piccole che verranllO scelte al momento della raccolta. 

I pali,. 10 .zQlfo.· .. Iksolfato' dt- l'ame"verranna coDsegnitti "d31 ,.,.drone ed i1 colono 
paghera la meta del prezzo di compera a di giornata. 

11 colono sl obbUga di fare Ie fazioni. cioe di sndare a lavorare coi buoi al pa
drone, quando questo 10 richiedera. senza pretendere nessuna paga: (dl tali giornate 
lavorative i coloni non ne fanno phi di 50-.56 all'anno). 

La colonia cominciera coll'1]. novembre (S. ~lartino) e non potra venire sciolta 
che dl anno in anno. con un preavviso dl ambe Ie parti prima del 10 maggio, come 
vuole l'uso del paese. 

11 colono si obbUga di non togliere nessun pel'lzo di legno per carrl. uratri, ecc .• 
senza avvlsarne prima 11 llUdrone (per tali - ordignl - il colono non paga nessun 
importo al padrone). 

11 legno del boschl e esciusivamente per i1 padrone ell i1 colono potra pren9.et~ 

per uso proprio soltanto Ie frasche e la legna secca 0 marcia che al padrone non ser
'Virll per commercio. sempre avvisandone prima il padrone. 

II colono sara responsablle dl ogni dunno fatto nel bosco, nei campi e nelle vigne 
ad esso consegnati; deve altresi avvisare 11 padrone prima di iniziure i lavori dl rae
colto. come: vendemmlare, racc~liere 11 mais, Ie· patate. eee~, affinche !l padrone 
possa assistere III lavoro ad indl,l:icare pe-l" la sorveglianza una persona di sua .fidu-
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cia. Tutti' 1 prodotti saranno divisl a metll, meno quein che 11 PRd'rone ,'lascerll al Co
lono per n mantenimento del maiali e meno la paglia dei grani che servirll per gli 
anlmall del podl're. 

II colono avviserll 11 padrone tanto deUa nascita quanto della morte di qualunque 
anlmale, onde 11 padrone stesso possa accertarsi prendendone nota: s'intende' che Ie 
nascite di capi di pollam~ 80np escluse da tale denuncia. 

II colono DOD deve lavorare con gli animali ,per ricavare soltanto denaro sEmza' 
permeS80 del padrone; potrll perl) fare qualche giornata con gli animaIi ad altri, sem
pre In compenso di lavoro ricevnto, nel qual caso il padrone non baderll se al colono 
rimarrll anche qualche lmporto. 

Per l'uso della casa ecc., 11 colono farll ogni anno N ...... rilmtti: in mancanza 
dl tale lavOl"o gli v~rrll conteggiato l'importo di L. 2 per ributto (circa 15-20 ributtl 
a11'anno). Se saranno da impiantare delle viti nuove, il colono farll i1 lavor9 e il pa
drone dovrll pagargli la glornata. 

Le stalle coperte con paglia verranno peritate il giorno cl:J.e, 11 colono andrll in 
possesso; verranno nuovamente peritate quando i1 colono lascerll iI podere e l'au
mento 0 il deperimento dl valore verrll rlfuso da 'una delle parti. 

Santa Domenica tU Albona, 1920. 

N. B. - 11 contralto surrtportato, secondo quanto fu riferito dal proprietarl Inte
ressati, ossicurerebbe a.i colonl dl'Jla zona condizioni di vita buone anche in tempi 
critlcl come gli attuaU; I patti al quaIl 1 coloni non si adatterebbero, sempre secondo 
1 proprietorl suddebti, sono: l'assoluta sospensione del pas~olo, tanto dannoso, e la 
erplcatura e concimazione dei pratl con I concimi chimici. 

VII. 

Sch.ema di un contratto di colonia parziaria. 

AlIa data dl eni in calce, nel dlstretto di Pisino Ie poche colonie esistenti non erano 
regolate do contratti scritti, ma dagli usi locali. Le norme consuetudinarie fonda
mentali od esse relative sl possono cost riassumere: 

a) abitazione gratuita aIla faIIliglia colonica; 
b) somministrazione gratuita della legna occorrente aUa medesima per tutto 

l'anno; 
c) obbligo da parte del colono di lavorare i terreni avuti in consegna e di rae

cogl!ere i prodotti divlsibiii a metll; 
d) Bementi necessarle pure a metll; 
e) aninmli adult! 111 pJ:Oprietfl del-padn:me'1iel'"fondo, conlregnati a stima al (l()

lono: aumenti del medeslml divisi a mlltll. ,Suini acquistati assieme col colono e di
visl pure a metll all'atto <!eUa loro macellazione. 

Pi8~1I0, 1920. 

VIII. 

Contratto di affiHanza e mezzadria (quasi affiHo colonico). 

II signor N. N. concede a tltolo dl affitto e mezzadria al signor Y. X. per l'epoca 
dl anni N ...... a cominciare dal 10 ottobre ........ in poi, 11 fondo arativo vitato 
formato da porzione della p. c. N ..... sita nel Comune censuario di ......... . 

L'p.flittuale 0 mezzadro accettando, in ogni sua, parte il presente contratto, si ob
bUga dl consegnare annualmente nel mese di agosto a titolo di aflitto, R.ll ..... di 
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trumento netto, secco e dt perfetta qualitil., nonchl! dl corrispondere Ilnnualmente a 
Utolo dl mezzadrla, la metil. delPuva e delle frutta vegetantl suI fondo. La metil. 
dell'uva spettante al proprietarl0 verril. dlvlsa suI fondo affittato e consegnata alIa 
sua cantina, cosi pure per la frutta .. 

L'affittuale mezzadro sl obbllgadi "coltivare e mantenere 11 fondo ricevuto in ot
timo stato facendovl tutti quei lavorl che si renderanno necessart per la sua conser
vazione, senza poter pretendere mdennlzzo alcuno,' e di risarclre aU' Amministraziolle 
1'1ntero valore del pall e vim1nl' ed il terzo della zolfo e del verderame forniJtogli; si 
obbllga altresl dl zappare Ie viti tre volte all'anno (due volte In primavera e una in 
agosto, gli alberi da frutto una volta sola nel mese di febbrruo, di eseguire moltre 
in tempo utile, tanto sulle Viti' quanta sui fruttiferi, tutti i lavori di potatura, lega
tura, ,clmatura, pulitura d€d ceppl, solforazlone, irrorazione e raccolta di insetti no
civi; trascurando egli di far cio, n proprietario avra 11 diritto dl fare eseguire detti 
lavorl' a tutte spese dell'afHttuale-mezzadro. 

La durata dl questo contratto l! di annl ...... , ma se entro il mese di luglio del-
l'anno III sua scadenza, non voolsse da una 0 dall'altra delle part! data disdetta, 
sl riterril. rlnnovato aIle stesse condizioni per un anna E' cosl dl seguito tacitamente, 
fino ache mancasse la disdetta entro luglio del rlspettlvo anno. 

Mancalldo l'affittuale-mezzadro di ademplere qualsivoglia obbUgo portato dal pre
sente contratto, 10 sl riterra ipso fatto decaduto dal beneficio della presente affit
tanza e mezzadrta e '11· l)roprletario patra espellerlo dal fondi senza bisogno dl di
sdetta, ma sclogliendo in qualunque tempo 11 contratto, riservandosi tutti i diritti di 
credlto e dl Indennizzo. 

M onton.a, 1915. 

IX. 

Contratto. di affittanza e mezzadria (quasi affitto colonico). 

11 signor N. N. concede in affittanza la terra ed a. metadia (mezzadria) Ie piante, 
(viti e ollvl) al colono X. Y. al patti seguenti: 

1) la terra di affittllllZa per Q.li ...... di frumento netto rasa, da darsi in agosto 
di ogni anna. Il suddetto colona dovra letamare ogni anna un poco, arare, traveraare 
(erplcare), nettare i frumenti dalle erbe cattive, asportare i sassi, cavare gli spini dallil 
cultura e dalle capezzagne e portare i prodottl alla dlmora del padrone; 

2) la terra che fu traversata al suo entrare, dovra lasciarla tale e quale i 
3) 11 padrone lascla 1 pali attorno alle viti, cosicche nella stessa quantitll. e 

quaIita n colono dovra lasclarli alla sua partenza dal podere i 
4) l'affittanza per la la terra e la -metadla per Ie piante durera da oggi per 

anni ....... salvo II dlrltto al padrone dl Ikenziare iI colono anche avanti tal tempo 
ove €Sso non corrlspondesse all'assunto presosi di buona coltura del fondo, nel quale 
caso egli dovra anche assoggettarsl ad Indennizzare il proprletario per I daunl fattl; 

5) Ie capezzagne saranno tutte rinnovate un poco' all'anno; e comunque non 
oltre I tre ann! da oggl. La Jattura .dl bad11e sara pagata alla consegna dal padrone 
a 7 soldl al 0: paaao veneto D, lunghezza 14 quarte (spanne). n colono dll parte sua por
tera dentro tutta la terra e abbassera 1 cavl con l'asportar Ia terra attorno alle viti che 
dovranno essere aperte, nettate daHe radic1 superlori, conc1mate con la terra delle ca
pezzagne e pol interrate dl nuovo. II padrone paghera spesa trasporto terra i , 

6) II prodotto delle viti sara' dlviSo a glusta meta senza alcuna decfma a ~arlcO 
del colono; 

7) II colona dovrll potare tutte Ie viti, zapparle, legarle, cimarle, nettarle per 
costa, toccarle In magglo e ritoccarle Infalllbilmente in agosto e conclmarle U Illu 
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posslblle. 11 padrone dan la meta deUG zolfo, e del solfato dl rame; il colone fomira 
la mana d'opera reiaUva; 

8) 11 eolono dona, III dove oocorre, re/o'lHI6"e (propagglnare) tutte Ie viti. e darIe· 
re/o.,ate entro due ann!; 

9) 11 prodotto del gelsi e lleUe altre plante arboree sarl diviso a metlt, salvo· l'ob
bllgo da parte del colona dl vendere la sua 'meta della foglia al padrone quando gU 
oceorr~ per I'allevamente del bach!; 

10) n padrone non da aItrl venchi oltre quelli E8istenti nello stabile: il colono, 
Ie non bastllll8ero, dona impiantame dl nuovi 0, per il momento, comperarne. I pall 
cbe 80rtlssere dalle slep; deUo stabile saranno per il COlORO, ai mancanti provvedera 
a Bue spese; 

11) sl per 1 re/o.,i delle Viti, che pel' II rimettimentG del vencM (giuncbi) oppUl'e· 
per altrl mlgliorameDtI che si trovassero dopa i ....... anni del presente contratto, 11 
colono non potra pretendere alcuna mercede; 

12) I boschl vicini e lontanl, baredi (1) e altri stabili al colono non affittati, do
vranno essere da questa rispettati; non dovra percio sottoporli a pascolo, n~ renderli 
scWavl dl servito, non tagliera legna da fuoco 0 pali, ma farlt anzi da guardia nel 
ca~ 11 vedesle da altrl manomesai; 

13) n propril'tario aprira al colona un credito corrente annuo del massimo im-
porto dl corone .......... che il colono dovra tacitare alla fine dell'anno agricolo ven-
demmiale, con tanta derrata della sua metll e corrispondendo l'interesse del .... ~;. 

In siaurezza di questo .ci'editO·.correutil,.annno, ·il colOho dA 81 proprietario l'espre!\so 
diritto dl far colpire di sequestro od esecuzione tutta quanta la parte colonica eli frutti 
che gil spetta; 

14) In difl!tto dl una sola delle sopradescritte condizloni, s'intenderll. Ipso fatto 
sciolto 11 presente oontratto mentre la parte mancante dovra assoggettarsi al psga
mento delle spese e dl ogni danno. 

II prezzo dell'uva verrll. stabilito in base a quello medio risultante dalle mercu
clall della Camera di Commercio 0 del magistrato di Rovlgno. 

Rovigno, 1912. 

N. B. - 11 contratto suddE8critto e quello precedente cl risuIterebbero sostituiti 
da contratti di colonia parziaria pura. 

x. 
ConlraHo di mezzadria (parlitanza). 

Il signal' .......•........ concede a titolo di semplice mezzadria per l'epoca di 
ann! •......• decorribiU dal 10 ottobre N. .......•• filari di viti tenute a fill) 
di ferro nel fondo .,................... p. c. N. ........ sita nel COO,!pIl~,.,censuario 

dl .•................ 
Il mezzadro accettando in ogni sua parte n presente contratto, si obbliga di zap

pare i filari di :vitl tre volte all'anno e precliiiiml!nte: Iii prima volta entro la seConda 
metll. dl marzo e prima di aprile, la seconda, entro la second a metll. eli maggio e prima 
di giugno, la terza, entro n mese di Agosto; nonch~ di eseguire negli interfilari due 
arature immediatamente dopo la prima e III second a zappatura. SI obbliga lnoltre IIi 
esegulre in tempo utile tutti I lavori di potatura, legatura, cimatllra, pulitura del 
ceppl, solforazione, Irrorazlone, racoolta eli insettl nocivi, ece. Trascnrando egll di 
far' cio, l' Amminletrazlone avra il diritto dl fare esegulre tall lavori a tutte di lui 
spese. 

(1) Terren! tenuti inooltl per uno 0 due ann!. 
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, 11' mezzadro' sf obbliga dl risarcire ail' Ammlnistraziorle 11 va]ore del pall e vi
mini nonch~ la metll. del valore della zolfo e del verderame fornitogIi. ,Si obbliga al
tresi dl vendere 'all' Ammlnlstrazione medesima, qualora rie facesse relativa rlchiesta 
III momento della vendemmia, tutta la metll. dell'uva spettantegli dalle - viti lavorate 
a mezzadria, ad un prezzo superiore di due fiorini a quello che il sig. . ............. . 
negoziante dl Montona pagherll. ai suo! clienti per l'uva (I terrano D, nonch~ di tra
sportare a sue spese alla cantina dell' Amministrazione, tanto l'uva propria quanto 
quella spettante all' Amministrazione medesima. 

La durata di questo contratto sarll. iii 'annl ........ , ma se entro il mese di luglio 
dell'annoin cui esso scadrebbe non venisse dall'una 0 dall'altra delle parti data di
sdetta; esso si rinnoverll. aile stesse condizioni per un anno e cosi di segnIto tacita
mente sino ache mancasse la disdetta entro 11 luglio del rispettivo anno. 

Monto"na, 1912. 

XI. 

ContraHo di servizio (per un famiglio). 

Frll iI' sig. ................. ds una parte e ................... quale famiglio da 
altra parte, sl addiviene alla stipulazione del seguente contratto di servizio: 

La paga sarll. di corone 50 (cinquanta) mensili. Lavorerll. con un paio di manzi 
e avril. una giornata di terra per uso di orto. 

Sarll. obbligato di fare qualunque lavoro ordinato dal padrone 0 dal suo dipen
dente. 

Avendo 11 maiale, dovrll. dare al padrone un prosciutto e dovrll. dare tre polla
stri, tre capponi e trenta uova. 

11 licenzlamento d'ambo Ie parti, si darll. tempo tre mesi. 
Ricever1l. dal padrone 5-6 ettolitri di bevanda al termine della Cll1ltina in nna volta, 

20 litrl d'olio all'anno, l'alloggio e un richiuso per il maiale. 

Oittanova, 1910. 

XII. 

ContraHodi servizio (per un faHore). 

Fra I sottoscritti signori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81 stipula 11 seguente 
contratto: 

11 signor .................. si obbliga a corrispondere al fattore ... : ............ . 
quanto !legue: 

a) 11 salario mensile di corone 50 (cinquanta); 
b) una conven~te abitazione; 
c) annualmente 4 Q.ll di frumooto, 4 di mais, 50 litri di olio e eli> in quanto si:!. 

esclusivamente necessario pel sostentamento della famiglia composts del fattore, della 
moglie e di due figli, accordandogli inoltre 11 necessario quantitativo di legna e no
tando espressamente che I generl sopra enumerati devono servire solo p!"r i bisogni 

della sua famiglia €I che gli ~ quindi proiblto dl vend erne 0 regalarne ad altri; 
d) i1' padrone ...................... , al caso e a seconda delle circostanze e del 

prodott! ottenut! nel fondo, permetter1l. al fattore di usufruire parzialmente dell'orto 
per eli> che sl riferisce al legumi, pomodori, fagiuoli, patate, cetrioli, ecc. 

OittalWva, 1911. 



QUADRO RIASSUNTIVO 

(CON PROSPETTIl 

Riteniamo che meglio di ogni parola valgano Ie cifi'e dei prospetti che 
scguono a dare una conoscenza sintetica e il pill possibile esatta dei rappol'ti 
contrattuali illustrati nel corso della trattazione. Esaminandole da vicino 10 
studioso puo cioil tralTe Ie sue conclusioni .che del resto scaturiscono evidenti 
da quanto pill 0 meno minutamente, a seconda delle circostanze, e stato espo
sto e commentato nelle singole circoscrizioni economico-agrarie, nelle quali 
abbiamo creduto opportuno ripartire la regione, on de rendere pill chiara la 
esp~sizione di fenomeni complessi come quelli volta a volta rilevati, e meglio 
detiniti territorialmente i rapporti studiati. 

Crediamo invece utile, a titolo di complemento delle notizie volta a volta 
esposte, un breve cenno riassuntivo sulle vicende storiche della proprieta 
fondiaria silvo-pastorale, che risulterebbe attualmente ripartita fra persone 
fisiche private, consorzi, famiglie di antichi originari, vicinie (beni vicinali), 
frazioni comunali (beni frazionali), comimi (beni comunali di carattere dema
niale 0 patrimoniale) e Stato (beni demaniali soggetti a godimento da parte 
degli abitanti). 

Nel medio evo le Signorie feudali si impadronirono dei beni in parola 
clle vennero poi ceduti, nel corso dei secoli, in daminw 1ttile agli abitanti ori· 
ginari dei luoghi (famiglie di antichi originari), a collettivita di utenti, a fra
zioni di comuni e a singole comunita: il dominio diretto (dominicale) resto 
pero aIle stesse Signorie. Allorche queste si sciolsero - volontariamente 0 per 
fOl'za di eventi - i privati, Ie famiglie originarie, Ie frazioni e spes so gli stessi 
comuni divenneroproprietari dei pascoli e delle selve. 

Molti dei beni eosi pervenuti ai comuni che si erano fatti compratori per 
conto degli stessi abitanti, divennero oggetto di continue contese, in quanto 
rivestendo essi carattere demaniale (patrimonio pubblico indisponibile) dove
vano essere soggetti ad uso pubblico da parte degli abitanti stabili dei co
muni; ne era percio impedita ogni intensa valorizzazione anche la dove condi
zioni di giacitura e di suolo l'avrebbero consentita. Per cui alcuni comuni 
(del Carso edell' Alto !sonzo, dei territori di Idria e di Postumia) vennero 
nella determinazione di ripartire fra gli abitanti stessi i beni in discorso; 

:!l 
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altri preferirono quotizzarli secondo adeguate quote (semla), assegnandoli in 
godimento ai privati e caricando a questi il pagamento delle imposte ma tra
scurando la trascrizione dei nuovi diritti privati suI libro fondiario: dimo
doche attualmente appariscono proprietari i singoli comuni mentre di fatto 
sono i privati; altri ancora operarono una ripartizione solo ideale, lasciando 
i beni in godimento collettivo ai villici, ma conservandosi proprietari; altri 
in tine che, non avendo proceduto. ad alcuna ripartizione, tollerarono il godi
mento collettivo, gratuito odoneroso, da parte dei propri abitanti. 

In seguito all'introduzione nelle terre redente, della legge comunale e 
provinmale italiana, i beni iscritti nel libro fondiario a nome dei comuni 
divennElrO, pill. 0 meno, praticamente demaniali: per cui i privati utenti ven
nero spogliati di quei diritti speciali di godimento fin la goduti ed il Commis
sariato per la liquidazione degli usi civici, facendo di ogni erba un fascio, 
vieto dal 1924 ogni divisione fisica di tali beni, sollevando in seguito aspre 
e complicate contese (fra Ie quali sono celebri quelle dei comuni di Albona 
e llogliuno) e agitazioni da parte degli interessati, molti dei quali ritengono 
tal provvedimento una vera e propria usurpazione del diritto di proprieta. 

In realta si tratta, in molti casi, non di usi civici - concessi in base 
a titoli, privati 0 di carattere feudale - bensi di usi tollerati dai comuni e, 
tal volta, di veri diritti di proprieta privata non trascritti nati in seguito 
It quotizzazione effettuata dai singoli comuni che dei loro beni patrimoniali 
potevano liberamente disporre (1). 

La questione relativa all'appartenenza, alIa demanialita, alIa patrimo
nialita e agli attuali sistemi di godimento dei beni che abbiamo qui intestati 
ai comuni, e in somma scottante in un periodo come questo di realizzazioni 
fondiarie emerita di essere attentamente considerata e sollecitamente risolta: 
considerata e risolta, sopratutto dal punto di vista dell'economia privata 
e pubblica se non vogliamo ulteriormente rimandare la necessaria realizza
zione del fine che Ja volgente bonifica integrale giuliana si prop one. 

(1) Proprio 8 Pola - come recentemente (193(}-IX) ben ricordo nella sua magistrale 
relazinne «llonilica carsica e usi civici» n Conte Lazzarini, Preside per la provincia 
d'Istrili - a sullragare il libero diritto del comune di disporre dei propri beni fondiari, 
8U uno dei pilllf'tri cbe sostengono il palazzo veneto del comune al Foro, l! scolpito 
nella pletra l'ordine del podesta veneto con cui 8j proibiBcono it taglio e iZ pascolo nei 
b08Ch! della poZesulla. 
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ClRCOSCRIZIONI, PROVINCJE 

E REGIONI.AGRARIE 

-

I ...-
II 

III 

PROVINCU D1 FlUME 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

PROVINCIA 01 GORIZIA 

IX .. . 
X . ,. 

XI 

XII - .". 
PROVINCIA Dl POLA ... 

XIlI 

XIV 

XV 

XVI .. 

PROVINCIA DI TRIESTE 

VI! PROVINCIA DI ,ZARA 

REGIONE GEgGRAFICA 

I 
MONTAGNA 

COLLIN A 

FUNuaA 
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... 

Stato 

Ripartizione della superficie pro", 
(Le cifre in parentesi sono i % l,lorrrpOnd~~' 

; 
SUPERFIb,~ 

.. 
Com'uni ",'s 

, .',,' .' 

TOTALE ILavorablle I Pascoliva I Boscata TOT ALE !LaVOrabile I pascoliva.1 BOSCa~.~ 
',. ,. 

478 - 2 476 2.754 - 748 2.006,: 

- - - - - - - ----:. ),~; 
", , 

563 1 4. 558 15.280 17 5.646 9.617'; 

1.041 1 6 1.034 18,034 17 6.394 11. 623; 
(4,6) (16,47) <: 

738 - 2 736 21. 206 - 6.340 H..8SG· 

15.409 - 224 15.185 3.169 44 1. 747 1.378'1 

550 - 19 531 1.543 111 717 715(':. 

- - - - ].888 5 892 991';,: 
.,.:f' 

- - - - 638 194 297 14.7/: 

.. 
16.697 - 245 16.452 28.444 354 9.993 18.097; 

(73,8) (26,0) 
';~ 

',":1 

- - - - 5,746 64 4.257 1.425 

1.108 114 - 994 14.090 11~ 9.479 ;1,.49.9 

1.;1,04 - 169 1. 235 26.221 769 19.040 6.412 

- - - - 5,774 453 3.956 1. 365 < 
--- 1 

2.5]2 11;1, 169 2.229 51. 831 1.398 36.732 13. 7~1; 
(11,1) (;1,8,0) ., 

361 1;1, 46 301 2.753 
. 

1.414 1.339. 
, -

- - - - 4.344 13 1.821 1.825 • 

2.022 8 1.276 738 307 - -, 307/:, 

- - - - 2.510 265 2.057 188 

---
2.383 22 1.322 1.0~9 9.;1,29 278 5.292 3.659 
(10,5) (8,6) 

---
- - - - 364 - 300 640; :. 

(0,;1,\ 
~ 

, 

~ 
22.633 J37 1.742 20.754. 107.002 2.M7 47.144 

(100) (100) 

17.188 1 232 16.955 <1,2.409 'In 14.481 27.867' 
(76,0) (39,3) 

.~) 
5.4;1,& 136 1.510 3.799 62.M5 1.527 H.876 18.~.·1 
(24,0) (57,8) ,:; 

- - - - 3.148 
(2,9) 

<L59 2.354 335'" 

--'-.-' 
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tiva Ira categorie di Proprietari. . 
aile Boperfioi alsolute totali date in Ha). 

PRODUTTIV.\ 

AUr' EoU ch'Ui Enti ecclesiastici Persone fisiche private 

10T.~LE I Lavorablle I p,.coli.al Bose,la TOT.\LE ILaVOrabile I Pascoli ... I Bosc.la TOT '\I.E 1',avocabHe I Pascoliva I Boseala 

15. i53 

1.878 

20 

~6 

7. 9"~3 

1.186 

7.810 

6.666 

30 

36 

86 

34 

17 

1~ 

33 

17 

2 

36 

25.767 

18.724 

6.225 

7.400 

7.026 

3.140 

9.936 

10.941 

1.499 

8.431 

757 

1.586 
------ --- --- ------------------------

23.6:11 
(56,0) 

46 9.109 U.476 152 
(1,9) 

51 46 55 50.716 
'(7,9) 

17.566 22.376 10.774 

- ------ --------------------- ------
3.218 

607 

3941 

129 

199 

8.096 
(19,2) 

376 

36 

2 

341 

2 

174 

555 

183 

2.631 

139 

1.966 

112 

4 

4.852 

28 

551 

466 

1.636 

15 

21 

2.689 

165 

208 

316 

1.154 

121 

589 

2.388 
(30,6) 

1219 

178 

2.333 

125 

191 

740 

97 

5M 

1.707 

lOll 

102 

17 

64 

210 

t4. 

22 

327 

70 

156 

1.561 

66 

61 

204 

10 

13 

62.689 

50.453 

51. 464 

16.084 

10.239 

354 190.929 

849 

22 

670 

(29,9) 

29.794 

91.161 

135.862 

41.473 

26.777 

23.365 

23.966 

5.302 

S.717 

68.127 

10.467 

40.445 

39.9aS 

4.445 

20.50 

12.396 

13.256 

9.452 

628 

56.582 

9. IUS 

14.446 

43.830 

9.140 

15.062 

14.692 

14.242 

1. 330 

894 

46.220 

10.222 

36.270 

52.044 

27.688 

--- --- --------------------------- ---- ----
3i6 

(0,9) 
183 28 165 3.730 

(47,8) 
402 1.787 1.541 298.200 

(46,9) 
95.345 76.521 126.424 

------ --- ---------------------------
61' 

596 

6.762 

S 

6 

51 

665 

501 

5.350 

6 

89 

1.361 

131 

161 

4403 

215 

86 

111 

313 

178 

22 

22 

34 

15 

23 

28 

96 

22 

10.426 

27.299 

41.268 

10.370 

4.151 

3.788 

7.630 

8.051 

4.368 

17.911 

17.023 

1.872 

1. 907 

5 . .610 

16.615 

447 

rig.l~ --60-~ ~(1~~ ----;;- --9-3- -----;-1· 8rd,~~ 23. 620 ~--;;-
--------- ------------------------ ----

_

2.012 119 392 1.501 622 344 202 76 I 7.426 2.388 2.089 2.949 
~~ ~~ (l~ ------

42('I~t! ------;- 20.897 20.287 ;'I~t~ ~~~I63~'I~~t ~ 198.742 210.946 

---------------------------
27.456 
(65," 

14.492 
(34,1) 

199 
(0,5) 

705 

174 

11.879 

9.014 

15.493 

4.773 

21 

676 
(8,7) 

6.362 
(81,0) 

804 
(10,3) 

367 127 182 16UiJ 67.708 55.622 40.528 
(25,7) 

2.093 

732 

2.291 1.978 452.257 142.570 140.620 169.077 
(71,0) 

35 I 20.609 16.768 2.500 1.341 
(3,3) 

37 

---------~---------------------
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Frazionamento fondiario al 30 giugno 1930. 

DITTE PARTICELLE 

CIRCOSCRIZIONI, PROVINCIE Superficie SuperUcie media per Ditta Numero 
E REGIONI AGRARIE merlia delle pal'tirelle 

I 
lerritoriale 

Territoriale Produtliva per particella possedule 
. Ha. H •. Ha. 

d. agoi Ditt • 

I 7,2400 7,1200 0,2900 25,0 

II 5,4513 5,2800 0,3444 16,0 , 
III 

, 
1,7600 1,7000 0,2233 7,6 

PROVINCIA DI FlUME 3,5100 3,4206 0,2760 13,0 

IV 8 1028 6,8600 0,8300 9,8 

V 3,2893 3,1600 0,4946 6,5 

VI 2,3776 2,2680 0,3601 6,6 

VII 3,0943 3,0000 0,2753 11,2 

VIII 1,7964 1,6462 0,3045 5,9 

PROVINCIA DI GORIZIA 3,7000 3,4500 0,5000 7,4 

IX 1.6647 1,5365 0,1980 84 

X 2,6045 2,5147 0,3850 6,7 

XI 3,.2900 3,1710 0,2731 12,0 

XII 2,1555 2,0324 0,2588 8,7 

PROVINmA DJ POLA 2,6500 2.5000 0,2900 7,2 

XIII I,IiSS 0,6932 0,2760 4,0 

XIV 4,0000 3,8865 0,2930 13,5 

XV 5,7205 5,5720 0,5324 10,7 

XVI 2,6.105 2,4030 0.4295 6,1 

PROVINCIA. 01 TRIRSTS 2,7000 2.3500 0,3750 9,1 

XVII PROVINCIA. DJ ZARA 1,9554 1,8800 0,3072 8,1 

RBGIOHB GBOGRAPICA 3,0000 2,8000 0,3460 8,7 

MONTAGNA ",1800 3,8550 0,4420 9,5 

COLLIN A 2,6382 2,4935 .0,3138 8,4 

PUNuaA 2,1300 1,9500 0,3150 6,7 
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Ripartizione percentuale approssimativa della proprieta fondi"aria lavorabile. 

PROPRIET;\ FONDIARIE LAVORABILI 

CIRf.Qsc:.RIZIO"iI, PRO\'I"iCIE 

E REGIO'l1 AGRARIE Ton.LE minori da da d. olt ... 

di ba. 2 ba. 20 10 ha.l0 0 50 ba.5002oo 200 ha. 
ha. 

I. 7.420 90 10 

II. 7.086 90 10 

III. 3.175 70 30 

PaOll:rtiCIA 01 F.liME • 17.681 13 79 8 

IV. 26.931 20 70 10 

V. 23.602 45 50 5 

VI. 25.158 85 10 5 

VII. 5.406 75 20 5 

VIII. 9.639 35 37 18 5 5 

PROVINCIA DI GORIZIA • 90.743 49 42 8 

IX. 10.531 65 32 3 

X. 41.154 96 3 

XI. 40.757 97 2 

XII. 5.000 92. 8 

PaO\,INCU DI POL • • 97.442 12 85 3 

XIII. 4.254 85 10 5 

XI\' • 3.903 50 50 

XV. 8.002 , 55 41 

XVI. 8.494 42 15 5 27 11 

PRon~cu DI TRIESTE . 24.658 33 33 16 9 40 

XVII PRO\,INClA DI ZARA • 2.851 80 15 5 

RSCIOSE GEOGRAPICA • 233.375 30 61 7 

MO~T"'CN" • 63.2140 27 65 8 

COLLIIU •• 147.028 31 64 5 

P.ANURA. Ig.133 39 26 12 15 8 

B. _ Le percentuali relative ane provincie, aUe regioni agrarie e aUa regione geograOca risultano dalle 
medie penderate di queUe relatift aUe circoscriztoni. 
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Rapporti fra proprietcl e impresa (in % della. superficie la.vorabile). 

CIRCOSCRIZIONI PROPRIETA. IMPRIlNDITRICE (1) PIIOPRIETi\ NON IMPRENDITRICE (1) 

PROVli':ClE 

B Coltiva- Cnpitnli- Capital!- Coltiva- Capitali- Capita1i-stieo stica 
collivd- TOT ALE cOltiva· TOTALE 

REGIONI AGRARIE trice trice stiea trice trice stiea 

I. 100 - - 100 t - - t 

II. .. 100 - t 100 t - - t 

III . • 100 - - 100 t - - t 
---- ------------

PROVINCIA. DI FlUME. 100 - t 100 t - - t 

---- ---- -------- -----
IV. 90 10 - 100 t - - t 

V. 95 t 5 100 
. 

t - - t 

VI. 55 t 42 97 3 - - 3 

VII . 64 - 35 99 1 - - 1 

VIII • 22 t 74 96 4 - - " ---- -------- -------- ---
PnOVINClA 01 GOR IZIA • 73 3 23 99 1 - - 1 

--- ---- ------------
IX. 94 - " 93 2 - - 2 

X. 95 - 4 99 t t 1 1 

XI . 97 - 3 100 t - - t 

XII . 89 - 2 91 9 - - 9 

-------- ---- ---- --------
PnOVINC"lA DI POL" . 95 - 3,5 93,5 1 t t 1,5 

---- ---- ---- ---- --------
X III. 80 t 10 90 10 - - 10 

XIV. 85 13 t 98 2 - - 2 

XV. 70 27 - 97 3 - - 3 

x VI. 58 t 37 95 4 t 1 5 

------------ ---- --------
PnOVlNCIA 01 TRIBSTB • 70 11 a,5 95,5 4,5 t t 4,5 

---- ---- ---- ---- ----
X VII rnov. DI ZARA • 55 20 - 75 25 - - 25 

-------- ---- ----- -------
RBGIONB GEOCRAPICA • 83,8 2.5 11,8 93,1 1,6 t t 1,9 

---- --- --------
MONTAGNA. 94,3 4 1,7 100 t - - t 

COLLIN A • 84,5 
. 

2,2 11,0 97,7 2 - 0,3 2,3 

PIA-NURA • 39,0 t 56,7 95,7 " t t 4,3 

------------ -------- ----
N. B. - Le percentunli relative aile provincie, aIle regloni agrarie e alia regione geografica, risultaao daUa 

medie ponderate di queUe delle circoscrlzioni. 
(1) 1'ratt •• i sempre dl proprietA Individuali. 
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Rapporti fra Impresa e mana d'opera (in % della.. superficie lavorabile). 

C[RCOSCR[ZION[ 

PROV[NC[E 

B 

REG[ON[ AGRARIE 

II 
III 

PnO'UNCI4 01 FlUMB • 

[V. 

V 

V[ 

VII 
VIII 

fR01INCU Dl GORillA. 

[X 

X 
X[ 

XII 

PROVINCIA Dl POLA. • 

XUI • 
XIV 
XV 
XVI 

PROVINCIA. 01 TRIESTB • 

XVII PROVo 01 ZA.RA • 

RBGIONB GBOGRAPU' A • 

MONTAGNA. • 

COLLUIIA • 

PIANUR" • 

Imprese capltalisticbe 

COD coloni parziarl 

quasi _lIlltuari 

A B 

con coloni parziari 

puri, 

A B 

Inwrese 
capitalistico 

coltivatricl 
con 

contadini 
(Ossl 0 con 

avveotizi) colonl 
non , parziari 

partecipanti purl 
collettiva- 0 

mente quasi 
all'impre~a amttuarl 

con 
contadini 
salarlatl 

TOTALt 

------------ ----1---------

------------1---- ------------

41 

10 
30 

5 
1 

25 
42 2 

10 10 
5 

42 

74 
---------------1---------

15 7,5 3 25,5 

--------- ---·1----11--- ------

3 
4-

2 
2 

t 
1 

4-
5 
3 
2 

---------~--·I----I---------
3 (1) 3,5 

------ --------1-----1------------

10(1) t ' 

37 

t 

13 
27 

10 
13 
27 
36 

-------------1----1---------
140,5 11 25,5 

-------------1----1--- ------

20 20 
-.----, - ------1----1---------

5.9 5,8 2.5 
-------------1----1----1----

7,4 
16,0 

1,7 
3,5 

39,7 

t 

1 

4. 
2,2 
t 

U,S 

5,7 
lS,2 
56,7 

---------1----1----1-------

A. - ebe DOD 51 serVODO di altri lavoratori salariati. 
B - Che _I servono _nch. dl _1Irl conladlnl .alariatl (capitalisti). 
(1) 81 wnga preosente ehe In molU casi pic.. ebe di coloni pa rziari puri 81 tratta di partitantl. 
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Diffusione e distribuzione dei vari tipi economici di imprese agrarie. 
, (in % della S. L.) 

Imprese lavoratrici individuali Imprese capitalisticbe Imprese capitalistico-
(!U terra propria 0 altrui. 0 propriae altrui) individuali coltivatrici-individuali 

CIRCOSCRIZIONI p icc .. Ie 
private su ,terra propria 

in terra propria o propria 
e aUrni 

PROVINCIE 
stabili I JQ 

0>---
0> ..l 

B ~ '~i JOI -< parziarie ~.s f ..l .~ Eo< 

.::~:. ~:r~ I 
.. " < .. " < E 0 

REGIONI AGRARIE ~i Eo< 'N 8. OIl Eo< .!! .l!l 
~ 

Eo< ... - 0 ... - .S 0 l:! 
"".::. ... "' .. Eo< ~ ",,- . 

nome :~:; nOme :~:; . 
, -

I. 80 20 - - - 100 - - - - - -
II. 90 10 t t - 100 t - t - - -
III . 50 liO - - - 100 - - - - - -

-------- --------------------
PftO"I~CIA 111 FIUMB . 78 22 t t - 100 - t - - -

----------------------------
IV. 50 40 - - - 90 - - - 10 - 10 

V. 45 50 5 t - 100 5 - 5 - t t 

VI. 40 18 42 t - 100 42 - 42 ~ - t 

VII. 25 40 M 1 - 100 35 - 35 - - -
VIII. 20 6 72 t - 98 72 2 74 t - t 

----------------------------
PRO"I.!\CIA DI GORIZIA . 41 33 23 t - 97 23 t 23 3 t 3 

----------------------------
IX. 74 22 2 2 t 100 .. - 4 - - -
X. 5 90 3 2 t 100 5 t 5 t - t 

XI. 5 92 - 3 t 100 3 t 3 - - -
XII. 5 93 - 2 t 100 2 t 2 - - -

----I------------------ ---
PRO\'."'CU DI POL" . 12 84 1,5 2,5 t 100 4 t .. t - t 

-------------- ------------
[[II. 20 70 - 10 t 100 10 - 10 t - t 

,IV. 42 45 - - - 87 - t t 13 - 13 

XV. 52 21 - t - 73 - - - 27 t 27 

,VI. 20 42 37 t - 99 37 t 37 t - t 
-- '----------------------------

PnOllNCU hi TRlRSTE • M 40,5 13 1,7 t 89,2 14,5 t 14,7 10.8 t 10,8 

------------------- ---------
,VII PRO"', DI ZARA • 80 - - - - 80 - - - 20 - 20 

----------------------------
. R5«OIONE GBOGRAFICA • 31,S 53,8 10,8 1,2 t 97,3 12 t 12 2,5 t 2,5 

---------------- ---------
MONTAGNA. 55,5 38,8 1.7 t t 96 1.7 - 1,7 4 - 4 

COLUNA • 21,8 64,5 9,4 1,9 t 97,6 11,3 t 11.3 2,2 t 2,2 

PUNlll\A • 20 22,9 55,6 t - 98.5 55,7 1 99,5 t - t 

------------------------- ---
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••• 

Chiudiamo questo modesto ed incompleto lavoro - incompleto non 
per pigrizia 0 poltroneria intellettuale, rna per la estrema difficolta di rica
vare in sito altre notizie sull'argomento, data la eterogeneita del territorio, 
abitato anche da popolazioni slave - con Ia speranza di aver portato un 
efficace contributo alIa eonoscenza delle cpndizioni economico-agrarie della 
Regione studiata, e con I'augurio che si possa presto realizzare un sostan
ziale e duraturo miglioramento dei IocaIi sistemi di vita rurale; i quali, 
se da un lato sono Ia eonseguenza delle vieende storiche della proprieta 
terriera, e delle popolazioni giuliane, d'altro Iato stanno anche in ·diretto 
rapporto con i earatteri fisici dell'ambiente_ 

II tema trattato dei « rapporti fra proprieta e impresa, fra impresa e 
mano d'opera II e di quelli che p~u stanno. a euore delle classi dirigenti in 
Regime Faseista: ed e giusto che cosi sia; in quanto e attraverso 10 studio 
sufficientemente documentato delle forme contrattuali in vigore in un deter
minato territorio, plasmatesi in tempi pill 0 meno Iontani e pill 0 meno pro
fondamente diversi dall'epoca in cui viviamo, ehe si possono rieavare Ie 
norme direttriei per una sana politica fascista !Ii consolidamento dei rap
porti economico-sociali fra Ie classi rurali produttrici; ed e da uno studio 
come quello ehe stiamo per ehiudere, che possono scatul'il'e Ie imperfezioni 
di un sistema e Ie possibilita di eliminarle con l'azione privata e pubblica, 
individuale e eollettiva. 
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